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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Un'importante iniziativa degli Editori Riuniti 

In edicola a dispense la 
«Storia delle rivoluzioni» 

II primo dei 25 fascicoli di Giuseppe Boffa dedicafi alia Rivoluzione russa 

uscird venerdi prossimo - ll piano dell'opera - Un disco con la voce di Lenin 

In occasione del lanch della 
nuova. importante iniziativa dealt 
Kdilori Riuniti — la Storia delle 
Rivoluzioni a « dispense > settima-
nali — abbiamo chiesto a ROBER
TO BONCIIIO, direttore responsa-
bile della pubblicazione, d'illu-
strarci il piano generate e le carat-
teristiche deli'opera. cite si annun-
cia come un notevole e originate 
contributo alio sviluppo e all'ar-
ricchimento della cultura popolare 
e democratica italiana. 

11 direttore dealt Editori Riuniti 
ci ha rilasciato qucsta dichiara-
zione: 

« Rivoluzione ognuno erode di sapere 
cosa sia: un'esplosione politica violenta 
d i e porta al potere. In realta. riper-
correndo i drammatici itinerari dei po-
poll verso la loro cmancipazione. die-
tro quello strappo violento. quella fiam-
mata apparentemente improvvisa, si 
scorge un faticoso. lungo processo di 
costruzione politica e ideale, di avan-
zate e di sconfitte. di predicazione pa-
ziente e minuta. Per di piu. la " rivo
luzione " appare spesso come un corpo 
solo, quasi unico nelle forme e nei ri-
sultati, mentre resta in ombra il feno-
meno complessivo e vario delle rivo-
luzinni del nostro secolo, come risposta 
profonda e aspra dei popoli all'affer-
marsi dcll'imperialismo e poi del fa-
scismo. 

« Per queste ragioni gli Editori Riu
niti hanno inteso offrire, in un'ampia 
ed elaborata iniziativa cditoriale. la 
Storia delle rivoluzioni, il panorama 
complessivo dei grandi movimenti so-
ciali che hanno mutato il volto del 
nostro secolo; appare cosi piii chiaro 
come la rivoluzione del 1905 in Russia 
apra un movimento generale dei popoli 
contro I'imperialismo. nei punti di for-
zata contestazione violenta. che in que-
sti anni 6 giunto ad investire 1'Africa. 
I'Asia e l'America latina. Anche nei 
casi limile di qucsta unica risposta. e 
cioe in quelli della guerra civile spa-

gnola e della resistenza jugoslava, sono 
egualmente posti i rapporti tra Stato 
e rivoluzione. tra strategia della pace. 
della democrazia socialista. e strategia 
della guerra, del capitale piu reazio-
nario e fascista. Percio i curatori del-
l'iniziativa hanno ritenuto giusto unire 
queste esperienze al fenomeno gene-
rale delle rivoluzioni del XX secolo. 

«Sulla spinta di questo grandiose) 
processo, e quindi dei mutali rapporti 
tra imperialismo e socialismo. si sono 
apcrte nuove vie. piu ampie. non ne-
cessariamente violente. nell'opera rivo 
luzionaria di trasformazione clello Stato. 
che oggi si affermano e si sviluppan<> 
in molti paesi del mondo. Pure, non 
si capisce il presente e non si ha forza 
di consapevolczza storica se non si co-
nosee profondamente il passato. se non 
si sa da dove si e nnti e come si e 
nati. Ripercorrere anno per anno, per-
sonaggio per personaggio, vicenda per 
vicenda. questo lungo cammino 6 ci6 
che gli Editori Riuniti si propongono 
di fare ogni settimana insieme con un 
grande pubblico con la loro nuova pub 
blicazione a fascicoli. Storia delle ri
voluzioni. 

« L'opera. il primo fascicolo della 
quale uscira nelle edicole venerdi pros
simo 4 novembre. avra una durata di 
quasi clue anni e mi sombra costituiscn 
una iniziativa senza precodonti nella 
storia dell'editoria sia per I'ampiezza 
della trattazione, sia per la documen 
tazione fotografica che la correda (si 
tratta di circa 4.000 fotografie raccolte 
negli archivi storici dei vari paesi e 
in collezioni private). La Storia si apri 
rii con la rivoluzione russa curata da 
Giuseppe Boffa, 1'autore di La grande 
svolta e di Dapa Kruscior: seguiranno 
le " rivoluzioni fallite " . la tedesca dei 
moti bavaresi. e l 'ungherese della Re-
pubblica dei Consigli. curate da due 
specialisti come Enzo Collotti ed En?n 
Santarelli; complctcranno quindi la 
parte rclativa all ' Europa la guerra 

civile di Spagna. affidala al giovane 
storico spagnolo in esilio Turion de Lara 
(che oggi insegna all'Universita di Pau 
e di cui gli Editori Riuniti hanno re-
centcmente pubblicato la Storia della 
Repubblica e della guerra civile in 
Spagna). e la rivoluzione jugoslava, 
curata da Mario Pacor. autore di quel-
I'attento studio sui rapporti tra resi
stenza jugoslava e partigiani italiani 
che e Confine orientate. Le rivoluzioni 
in Asia saranno trat tate da alcuni tra 
i maggiori studiosi non solo italiani. 
ma europei. di storia e di politica 
orientale: Enrica Pischel, per la rivo
luzione cinese. Jean Chesneaux e Geor
ges Boudarel per il Vietnam. Le epi-
che vicende della rivoluzione messica-
na. con i suoi popolari eroi, da Pancho 
Villa a Zapata, saranno rievocate da 
Sergio De Santis. mentre l 'aspro cam 
mino della rivoluzione cubana. con le 
sue lotte sulla Sierra, i suoi arditi colpi 
di mano (dall 'attacco alia Monchada 
agli sbarchi del " Granma »). sara ri-
percorso momento per momento da Sa-
verio Tutino. La Storia delle rivoluzioni 
si concludera con un ampio documen
t a r y dei movimenti di liberazione in 
Africa, incentrati sulle rivoluzioni alge-
rina ed egiziana. che sara realizzato 
da Romano Ledda. 

< L'opera, che e stata concepita con 
l'intento di unire all'accessibilita del-
l'impostazione e alia ricchezza del ma
teria le visivo. un severo rigore scien-
tifico. sara raccolta alia sua conclu-
sione in quattro volumi. due per le 
rivoluzioni europee, uno per quelle 
asiatiche e uno per quelle dell'America 
latina e dell'Africa. 

< Una curiosita che forse potra inte-
ressare il lettore: nei primo fascicolo 
dell'opera sara incluso un disco con 
la registrazione originale della voce di 
Lenin in tre discorsi del 1919. La tra-
duzione italiana e letta dall 'attore Tino 
Carraro •>. 

SOCIOLCGIA 

Discutibili tesi sulla « societd industriale » 
in un libro di Guido Baglioni 

Sindacato 
1 

il conflitto di classe? 
Una teoria che non convince — La tensione fra i « richiami del sistema e la 
pressione dei lavoratori» — Apporti teorici e interpretazioni sociologiche 

Un punto di vista sociologies 
sul sindacato e quello esposto, 
in modo realistico ed esaurien 
te, nella piu recente opera di 
Guido Baglioni (1), docentc 
all'Universita cattolica di Mi-
lano e collaboratore amico del 
la CISL. 

La tesi di fondo o cho. nella 
« socicta industriale >. non son 
venule meno le ragioni del 
conflitto di classe, il quale pe
ro viene gestito dal sindacato 
e istituzinnali/zatn nella con-
trattazione. Baglioni ennfuta 
pertanto le ideologic del marxi-
smo volgare, con la contrap 
posizione ottocentesca fra bor-
ghesi e proletari; e le ideolo
gic del consenso sociale. che 
postulano il declino della con-
flittualita. In esse, il ruolo del 
sindacalismo o o visto in modo 
arretrato. oppure 6 dato per 
superato: quindi non scrvono. 

Baglioni parte dalln critira 
delle teoric sulle olassi. ri.sa-
lendo f-osi alio fonti. F'gli giu-
dica Marx invecchiato e (\ leg-
gendolo » spesso per interposta 
persona) lo ilduce ad uno stu-
dioso del pauoerismo. a un 
profeta del crollo. Non gli pas-
sa neppuro per la testa che 
Marx, con la scoperta toorica 
deH'antagonismo fra forza-la-
voro e capitale. con la conce-
zione politica della forza-Iavo-
ro come classe. con la provi-
sione scientifica di una socia-
lizzazione della produzinne e 
del capitale. sia ancor piu va-
lido oggi di un secolo fa. ogci 
che la programmazione gover-
nativa ha sostituito il liberismo 
manchesteriano Ma di Marx 

NOTE PER UN DIBATTITO s 
s 
s 
s 
s 

Arti figurative e pubblico: 
TUTTO DA RINNOVARE 
In Italia vecchie leggi e vecchie istituzioni fanno speniere miliardi di pubblico danaro 
senza risolvere alcuno dei grandi problemi della conservazione del patrimonio artistico an-
ticOy dello sviluppo di quello moderno e della fondazione di una cultura artistica di massa 
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LEONARDO DA V I N C I 

£• AbSEN PEIKOV 
MICHtLUCa - PISTOIA 

3*M 

Mmui OfiiWV 

* - . « i L-r-.^ 

Oue esempi gravissimi d i sperpero del pubblico danaro per « adornare » pubblici edi f ic i con colossal! montimenti bronzei p r i v i d i qualsiasi funzionalita e pregio 
st i l ist ico. A s in is t ra: i l pubbl ic i lar io ar r ivo a Fiumicino dei pezzi della stalua d i Leonardo da Vinci che ingombra oggi i l piazzale deH'omonimc aeroporto. A destra: 
un part icolare del « Cavallo * di vieta fat tura che si erge (o precip i la?) davanl i al ia nuova sede della Rai-TV a Roma. Nei pr imo caso furono evase le stesse 
f rag i l i cautele della vecchia « legge del 2Tc > con una decisione personate del min i stro Togn i ; ignoriamo a chi spetta la responsabilita del 'a seconda decisione 

Alcuni problemi delle arti 
visive in Italia sono giunti a 
maturazione tale da supcrare 
largamentc i confini degli in-
teressi di una categoria. sia 
pure qualificata ed importan
te quale quella dei pittori e 
degli scultori. Si riflctta a co
sa rappreseiita per un paese 
come l'ltalia il patrimonio ar
tistico. passato e presente. ed 
aU'inesauribile fonte di ric
chezza. anche solo dal punto 
di vista turistico. che questo 
patrimonio costituisce. 

Per quanto riguarda Parte 
enntemrjoranra siamo di fron 
te a profonde modificazioni 
nrlla vita artistica nazionale. 
dovute e^scnzialmente al mol-
tiplicarsi dcH'interesse del 
pubblico per le manifestazio 
ni artistiche. siano cs>e ini 
z iat i \e private o dcllo Stato e 
di pubbliche Ammini«trazioni. 
Inoltre esiste in Italia una leg-
ge cosiridctta del 2 " . che sta 
bilisce sia de\oluta una quo
ta della spesa per la costru
zione di pubblici edifici ad 
opere d 'arte. legge per molti 

' anni elusa ed attualmcnte so 
lo parzialmcnte applicata: ta 
le comunque da convogliare 

sime somme verso To-

pera di pittori c scultori con-
temporanci (e difficile dare ci-
fre esatte per il passato. sem-
pre tuttavia nell'ordine di di
verse centinaia di mihoni: 
mentre stando al «Program-
ma di sviluppo cconomico per 
il quinquennio 1965 1969 » pre-
sentato dal centra sinistra, so
lo per I'cdilizia scolastica ver-
rebbero agli artisti. qualora 
la legge fosse applicata vera 
mente e fosse rcspinto — co,ne 
d e \ e csserc respinto — un 
emendamento falto propno dal 
iMinistro Gui che nduce dal 
due all'uno per cento la quo 
ta da dcslinare ad npcre d 'ar 
tc. intorno ai 20 miliardi dl 
l ;re) . 

Di fronte a quest) dati. la 
tradizionale dispersione degli 
artisti si scontra con nuove 
csigenze dei cittadini e provo 
ca contraddizioni che investo 
no I'intero settore artistico e 
I'opinione pubblica Basti ri 
cordare le ricorrenti polemi-
che intorno alle grandi espo 
sizioni nazionali ed interna 
zionali. come la Biennale di 
Venezia e le altrettanto viva 
ci. anche se meno clamorose 
discussioni sul valore e sui li-
miti della legge per le opcre 

d 'ar te contemporanea nei pub 
blici edirici. Di qui le prese 
di posizione di esperti. di par-
lamentari e dei rappresen-
tanti degli artisti . 

Si pone un primo problema: 
quail sono i compiti di una or-
ganizza/ione smdacale dei pit
tori e scultori nei confronti di 
una legee quale quella del 2'* 
che. indipendentcmente da al-
tre \aliilaZiom. a>sicura una 
cospicua entrata per la caie 
gona? Dc\ono prevalcre in 
teressi corporatixi o l i n t e 
rcssc generale della cultura e 
dell ar te? K" un fatto che og 
gi la pariecipazione di artisti 
ai concorsi e scarsa e non 
sutTicientemente qualificata e 
che spesso la composizione 
delle commissioni giudicatrici 
non corrisponde alia importan 
za ed alia delica'te7za del com 
pito Va subito detto che la 
risposta a questa domanda non 
pud comportare. t sic et sem 
plicitcr ». la condanna della or-
ganizzazione di categoria. as 
sunta come capro espiatorio di 
una situazione complessa (a 
cominciare dalla mancanza di 
un albo profcssionale): non si 
pnssono tacere le manovre di 
parte govemativa che tendo-

no a favorire la moltiplicazio-
ne di sindacati e sindacatini 
per meglio col pi re la rappre-
sentanza sindacale che. be
ne o male, e un fattore im
portante per garantire i di-
ritti professional]. La questio 
ne e di quale sindacato si 
t ra t ta . e per fare che cosa. 
A questo punto il discorso si 
allarga, imes te Tindirizzo cul-
turale ed estetico in senso ge
nerale. Dice\amo a!!'inizio di 
profonde modificazioni ncl rap-
porto ar te pubblico: quali so 
no i caratteri della ricerca ar
tistica nei momento attuale? 
Corrispondono nei loro insie
me. a una nuova collocazio 
ne dell'opera nell 'ambiente; 
problema questo che non si 
pone oggi in astrat to ma e 
materia di interesse concreto 
per legislator!, architetti . co-
struttori. artisti ed alia fine 
del pubblico che. lo voglia o no. 
fruisce del prodotto artistico? 
(gli scolari. i cittadini che si 
recano al municipio. alle po-
ste o in qualsiasi pubblico edi 
ficio. o i degenti di un ospe-
dale e cos! via) . 

Lasciamo la par te che spet
ta al dibattito critico degli 
specialisti ed in primo luogo 

dei pittori e degli scultori. or-
ganizzazioni di categoria e nei 
le al t re sedi specifiche. ma non 
si pud dire che da parte dei 
pubblici poteri ed in primo luo
go del governo ci si adoperi 
per facilitare la giusta im 
postazione di questi problemi. 
Lo scandaloso peri istere di sta 
tuti fascisti per le grandi 
esposizioni d ' a r t r contempo
ranea. gli ostacoli frapposti 
dalla maggioranza di centrosi 
nistra — per la verita divisa 
tra socialisti c derrocnstiani — 
per dare agli En i Autonomi 
Biennale e Quadricnnale statu 
ti finalmente democratici. il 
ritardo ncl prcdisporre e ordi 
nare 1'intera materia della 
salvaguardia e della valoriz 
zazione del patrimonio artisti 
co nazionale (come appare 

apprezza la solidita prop-io in 
quella « dicotomia » politica di 
classe che secondo Aron na-
sce appunto col capitalismo, 
ma cho Wel)or stravolge. H.ih 
rendorf ideologiz/a: e Parsons, 
Mayo e Burnham rimescolano 
in un calderone di coti. ruoli. 
strati, ranghi e gruppi sociali. 
tutti competitnri « mohili ». e 
tutti conciliahili fra loro |x>r 
che non si scontrano sulla ba
se del rapporto di produ/ione 
capitalistico. 

Baglioni accotta il conflitto 
fra datori di lavoro e produt-
tori di capitale. Wde che e 
un conflitto complesso e in 
ccssante. nicnt'affatto sopi'o 
dagli « asfx-tti evolutivi della 
societa industriale ». i quali sa-
rebbero* un'arlicnla/ione mag-
giore di ceti. una diffcrenzia-
zione minore di redditi. una 
prevalenza deH'aliena/ione sul 
lo srruttnmcntti o del consu 
mo sulla produ/ione. (F. qui 
abbiamo un Marx troppo dige 
rito e doi Oalhraith troppo in-
gurgitati). Pero il t conflitto 
industriale T> — inevitabilmente 
connesso al lavoro salariato — 
non c piu rongiuntn al con
flitto politico poicho il sinda
cato. istitu/ionali7zantlosi. si 
sbarazza deU'idenlngia c resti-
tuisce al partito i suoi compiti. 
(E qui Banlioni sembra soste-
nere che doi lavoratori si oc-
cupann i «indacati. c dei citta
dini i parti t i) . 

II sindacato 6 uno strumento 
piu efficionto o funzionale: la 
sua tutela sociale costituisce 
una media/ione politica fra in-
teressi rlegli oporai o del capi
tale: la sua amministrazione 
nogozialo non eclissa il con
flitto. ma lo regolamenta con 
critori o istituti atti a sdram-
matizzarlo: il sun fine enstitu-
zionalo o innovate i rapporti di 
lavoro o di potere. non di pro-
priota o di produzinne. Del re-
sto. aggiungc Baglioni. oggi-
giornn lo crisi dolln sviluppo o 
doH'nsselto capitalistico sono 
semnre piu politichc. ma i 
conflitti che ne scaturiscono 
tendono sempre piu a rimanere 
nell'ambito oconomico sociale. 

(Vi sarebbe addirittura una 
crescente «difficoltA a repe-
rire solide basi sulle quali in-
stauraro il conflitto politico »). 
Si affermano pertanto « mod^-
lit.T 5> nuove di conflitto e il 
sindacato no 6 al tempo stesso 
conseguen7a o causa, come 
« agenzia » nuova che si asso-
cia ad altre nol sottrarre spa-
zio economico sociale ai par
titi o ai politici. 

Sulla base di tale tendenza 
oggettiva. molti conferiscono 
oggi al sindacato — in continua 
tensione fra i * richiami del si
stema e la pressione dei lavo
ratori > — un primato nella 
dinamica industriale e capita-
listica. Baglioni e fra questi. 
Un bagaglio storico di 4 5 do-
cenni lo scpara ormai dalle 
teorie classiche sul sindacali
smo: dal riformismo fabiano 
dei Webb, col loro «salario 
vi ta lc»: dall'unionismo pro
fcssionale del Perlman. fonda-
to sulla * consapevolczza del 
posto»: dairalternativa pro-
duttivistica del Tannenbaum. 
col sindacato come t nuova so
cieta »: e dal sindacalismo ri-
voluzionario di Sorel. col suo 
sciopero generale risolutivo. I 
due ultimi filoni sono deca-
duti. anche se non mancano 
tuttora propensioni a soppian 
tare col sindacato la gestione 
£tatalo o il partito oneraio. Gli 
altri due erano piu genuini. 
ma si formavano l'uno nella 
busta-paga. Taltro nolla fab-
brica. 

Ix» idoe sono ora piu chiaro? 
Baglioni lamenta la carenza 
di apporti teorici ma saluta 
I'abbondanza di interpretazioni 
socioloeiche. che non cscono 
tuttavia dalle splcsazioni mo 
tirazionali o dalle esperienze 
anglosassoni. e non riescono 
mai a fondere teoria del sinda
cato e ' storia del movimento 
operaio. Personalmente. egli 
ha preparato una rassogna di 
teorie (2) ed ha tentato una 
sis*ema7iono. Riassum'amola. 

II sindacato e una s tmttura 
enmpctitiva e non antaconisti-
ca. cioe non elimina le cause 
doi conflitti: non copre lutta 
l'aroa doali interossi ^.x'iali ma 
dove coprire tu'.ta I'aroa del 
lavoro diponckn'o: rappreson 
ta 1'appnirto dei lavoratori alia 
produziono ma non i lavoratori 
come c l a « e : dove renders! au 
tonomo dai partiti e dal go 
verno ma non apolitieo. crea 
re procedure contrattuali ac-
concc e rifuggire da soluzioni 
eogestionali o legislative dei 
conflitti. Secondo Baglioni. il 
sindacato come si prospetta 

dalle risultanze d d lavori del 
la Commissione d'indagine par- j 
lamentare) indicano chiara 1 °^P' e l , a , e , c i o e d a Poter sod 
mente in quale direzione deve d i s r a ? c , e d w ^senr ia l i istan 
essere mobilitata I'opinione 
pubblica e svilupparsi Tazio
ne rinnovatrice degli artisti 
e degli uomini di cultura. 

Ernesto Treccani 

teoria del sindacato. anche se 
il volume non manca di coe-
renza. Co pure un esame com-
parato e una sintesi uuificantc 
delle esperien/o sindacali en 
ro|>oe. da cui risulta la divcr-
sitc't italiana; e'e unanal is i del 
rapporto fra livello di contrat-
tazione o grado di sindacaliz/a 
ziono. che 6 massimn al gradino 
a/iendale o minimo a (|iicllo 
into.confodorale. Co infmo una 
indagine sulla fiosi/ionc ilegli 
impiegati rispotto al sindacato. 
da cui risultercbbo un avvici-
namento dovuto alia sua < dc-
ideologiz/.azione» c alia loro 
<t proletariz/azione ». 

II libro o tuttavia difettoso 
neirimposta/ione. Baglioni n-
fiuta lo ideologic politichc. e 

tenta una teoria sindacale. Ma 
oggi il conflitto di classe ri-
chiede semmai un aggiorna-
mento toorico in cliiave i>oliti-
CM. non una sistemazione ideo
logic^ in chiave sindacale. Al-
trimenti si arriva a sostcnere 
che gli scioperi sono « una con-
sogumiza deirintrodu/.ione di 
critori e istituti inadatti per la 
regolamontazione del conflit
to »: rappriK'cio sociologieo ha 
i suoi coiti. 

Aris Accornero 

(1) 11 cnnflitto industriale c 
Vazwnc del sindacato. Kdmutu 
c 11 Mulino », pang. .{70. L. :{.(MK). 

(2) Quaderim 1SVET N. fi. die 
{> lo schema di un libio in corso 
di stainpa. 

SCIENZA E TECNICA 

Un processo che ha assunto negli 

ultimi anni una portata senza precedenti 

Macchine nuovissime 
tra le vecchie 

poltrone da ufficio 
Motorini elettrici per gli schedari piu grandi 
Calcolatrici, duplicator! e riproduttori - Nuove 

qualifiche per gli impiegati 

SMAU <• una sinla curiosa. e 
per di piu. it sua sionificato non 
c motto coitasciuto: Salone del
le Macchine e Attrczzature por 
Ufficio. IM mamfcstazinne (pun-
ta quevtanno alln sua tcrza cdi-
zione. .s." «"» srolta net (norm scor-
•s"i a Milut'o m concontitanza con 
la qrandv Biennale della Mac-
china Utenstw. il che ha cnnlri-
buito a lasciarta un po' in ombra. 

Un ufficio moderno. specialmen-
te se si tratta di un ufficio col-
legato da ricino con un'unitd 
protluttiva. richiedc ben di piu 
di un certo numero di scrivanie. 
di poltroncine. d, macchine da 
scrivere con relaiivo tavolinetto. 

In un ufficio proqettazionc. ad 
escmpio. nccorrc una dotazione 
di taroli da disenno con relatno 
tecnicrafo e lampade xpeciali. 
una dotazione di mobili per con-
tenere. a miqliaia. i diseqni in 
carta da lucido r le relative co-
pie. i fascicoli relatiri ai calcoli. 
ai prcventivi. aoli sfudi e cos-j 
via. E questi mobili. oaai. venao-
no proqettatt appositantentp. per 
permettere una buona conserva
zione delle carte, rendere il piii 
facile potsihile sistemare i di-
seani e reperirli. ed occupare 
meno spazio potsibilc. 

iVrflii M îci ove occorre pro-
grammare il lavoro. elahorare 
cnnsuntivi c statisticiie. occorrih 
no altr, mobili per contencre de 
cine di miqliaia di schede d'oqni 
tipo-e dimension!, molti dei quali 
cquipaaqiati in v.odo da tcner 
separati van tqu di schede. o 
addirittura paterae tapidamrnte 
effetluare una scelta in base a 
differenti criteri. 

I mobili chiamati semphcemente 
schedari ». destinati cioe a con

tencre un numero di schede che 
pun andare da poche decme a 
vane decine di mialiam. r *oprat-
lutlo a favorire il inpulo repc-
Timento di detrrnvnati pruppi e 
categnrip di "flies'., e I'ulitiz-.a-
Zione rlf. :!.~'.: r:—.tcnuti nelle 
sciede stesse. sono ooqi scrnprc 
piu numcio.ii. e diver^i nelle di-
mrnsiont e i;eU'a<pctto. 

I pill piccnh snnti paco piu che 
scatole metalhchr MI piedim a 
rotclle. ma le loro dimension! si 
sviluppano fino a quelle di gran
di unitd che pvcndono un'mtera 
parete. e r.elle quali qmppi e 
pacchi di schede vengnno spry 
*tatt per tc ncerche. con spe-
ctali mcccar.ismi: a mano o ad 
dmttUTct mediante mntnrim elrt 
trici. 

Un tempo, le nacchir.e calcola
trici si riducevano alle ben rote 
unitA manuaii. grandi come una 
macchina da scrivere o anche 
meno. destinate a cnmpiere «o*n 
me. sottraziom. moHiphcazioni e 
division! IJC arar.cii calcolatrici 

una le'tcra in arm o. 
Da qualche tempo, pero. si ado-

perano sempre piu comunemente 
macchine capaci di riprodurre 
(con un processo fotochimico. c-
lettrostatico. o tcrmochimico) dot-
tiloscntti d'ogni genere. 11 tem
po richiesto e di pochi minuti. e 
la carta specialc riehiesta per 
ottenere la copia ha un costo re-
lativamentc contcnuto. Tali mac
chine. col passare del tempo, si 
son fattc sempre piu versatili. si-
cure e pratiche, tanto che sono 
adatte anche a riprmlurre fogli 
stampati di riviste. libri e gior-
nali. II lavoro di semplice copia-
Una di un originale gid dattilo-
scritto o stampato. e che nei re
cente passato occupava sempre 
una parte notevole del tempo di 
lavoro delle dattiloqrafe. vicne 
ormai a volto da queste macchine. 
che. data il lorn tngnmbro limi-
tato e la facilita d'uso. rientrano 
tra le macchine da ufficio. 

Anche nei campn delle macchi
ne destinate a riprodurre uno 
scritto (di sohto ;tn dattiloscrit-
to) in un certo numero di copie 
(da una decina a parecchie cen
tinaia) i protircssi realizzati ne-
oh ultimi anni sono stati note-
voli. Alcune di queste macchine 
sono pin o meno le eredi dei vec-
chi ciclo'stili. in quanta la stam-
pa avvicnc mediante una mat ri
ce « incisa > con una macchina 
da scrivere. In altre. la matri-
ce viene sempre < battuta > a 
macchina. ma non incisa: nella 
zona « battuta » dal carattcre del
la macchina. si ftssa un prodot
to chimico capace di stnmpare. 
una volta inunt'dito con alcool 

Per stampare un maqgior nu
mero di copie. si utilizzano ogqi 
piccolo unttn offset a cilindri in 
aomma. Si utilizzano sempre del
le matrici \fottute a macchina. 
ma il proee<<o e piu comple-^o. 
cd utilizza inchioslro tipaqrafico 

In moUi uffici. in particolare 
uffici commercial'!, occorre imbu 
stare un gran numero di fo'ili 
(avvisi. cmolari. pubbUcitd ccc ): 
sono agin dispomlnti macchine 
automaticlie per farlo. 

Le macchine per stampare an 
tomattcamente gli indirizzi su fa-
see. huste. fogli. von sono una 
novitd ma si stnnno diffonden 
do. specinhzzando. evolvendo. 
as*icmc alle macchine etichetta-
tnci. affrar.catrici. impacchetla-
trici e con via 

IM SMAU ha raccnlto e presen-
tato un assnrtimcnto complelo di 
macchine di questo tipo. oltrc a 
macchine per la riproduzionc dei 
disegni. per nprcndcre e proiet-
tare microfilm, magnetotoni. re-
aistraton ed altre ancora. senza 
trascurare. naturalmente. anche 
laspetto. come «i suoi dire, este 

a schede perforate, nor. possoio i ten dei mobili * cla ;siei-> dcdli 

ze paste dal ceto impiegatizio: 
la modifica dei rapporti di po^ 
tere a livello contrattuale e non 
politico: la promozione di con
flitti di tipo negoziale e non 
classista. 

Siamo ancora lontani da una 

considerarn macchine da ufhrii; 
ma t 1'mtcrrallo ». tra que*ti due 
trpi di macchipp c (vcux-ato og 
ai da un nutrito nrufpo di mic-
chmc di diif.en*if,ni intervted'c. 
rie<1inate alia cor.ti!. bin di ma 
oazzmo alia fatt'irnzio-.e. alle 
ordirMZion dei matennh e a nu 
merosissimi altri scopi. TrorwiO 
la loro sistcmazwnc ncoli uffi.i. 
e richiedor.o mohili ^/jccm/i per 
sorregaerlc e per contenere le 
relattr-e schede e cartoncim. di 
sposti nella manicra pin como-
da e. naturalmente. m modo da 
occupare poco spazto. 

II termine «copialellcre» ct 
riporia acli anni dei noslri non-
ni. quando le lettere. allora tcril-
te a mano. venirano mumidite e 
c capiate * compnmendole contro 
un fogho bianco mediante un tor-
chio. Questo sistema. con I'arren 
to deUa macchina da .tcrirerc. 
venne ahbandonato. sia perche 
un dattiloscntto non si presta ad 
un trattamentn del genere. sia 
perche i facile ottenere copie 
carbone o copiare a macchina 

uffici. e cioe scrivan,e. taroli. ar-
ma.it. poltrone c pollroncme <rr. 
11a prescntato. rioe. in mrxlo as 
sai vivo uno dealt n-ffffi n.eno 
nott del progres^o tecmcooroa 
nizzativo m cor.-o. 

I'n'evoluzmnr c'ne ci riflette 
anche. m t.;ndo .^iii^rr rnu M-'I 
sihile. sut tipt rli qnnlifica di 
preparazior,e e di ui<hzza:ione 
dealt irip;eaa1i. II lavoro a p<it 
basso livello. di cop-.alura ed ar-
chiviaziove coi metodt conren 
zionali. tende a diminuire. per 
essere sostituito da un laroro di 
rersamente oroamzzato c svolto 
con Vausiho di direrse macchi 
ne. Contemporaneamenle. aumen-
ta la riehiesta di personate ca 
pace, a van livellt. di usarc t 
nuort tipi di macchine per du 
pbcare e riprodurre. per compi 
lore o perforare schede contabili 
e statistiche, e capace dt manea 
aiarc schedari ed archiri sem 
pre piu complessi c mcccamz 
zati. 

Paolo Sassi 

Lettera da 
Zagabria 

A rumore 

la cultura 

jugoslava 

per un libro 

uscito 

in Italia 
Dibattiti e convegnl 

recenti e futuri 

ZAGABRIA. novembre 
Un'antologia della pocsia con

temporanea jugoslava. pubbli-
cata in Italia dalla casa edi-
trice Guanda (e intitolata i\'»o-
rn pocsia iugaslara). ha solle-
vato un vcro putifcrio. I t re 
aiilori dcll'antologia, infatti, e 
cioe ("iril Zlobec. Slavko Milm-
hc o Aleksandar Spasov, men-
tie hanno scelto le migliori li-
riche sorbocroate. Slovene o 
macodoni. hanno tralasciato 
quelle rel.itive al Montenegro 
ed alle minoran/o ua/innali, 
cho sono parecchie in Jugosla
via ed anche molto fecondo 
di im/iative. Di qui una gros-
sa poleinica, cho ha investito 
un po' tutto il mondo lettcra-
rio jugoslavo. Lo scrittorc Ta-
nasije Mladenov ic ha attacca-
to durameiite l'ini/iativa. men
tre Ante Popovski ha consta-
tato trattarsi di * un errore im-
perdnnabile •». Per parte sua 
Mihalic. uno dei tre autori. ha 
rilevato di essersj assunto il 
compito di iiortare a tcrmine 
un lavoro limitato alle poesie 
croate e serbo e di non jxiter 
rispondore percio del resto. 

Naturalmente la cosa ha in-
dotto anche l'Associazione dei 
lottorati della Jugoslavia ad 
intorvonire con un suo comu-
nicato, per deplorare che i 
compilatori nbbiano commesso 
il grosso errore di non aver 
proso in considcrazione la 0 0 ^ 
sia montencgrina e quella clello 
minoranze. presentando in tal 
modo un quadra inesatto della 
modcrna pocsia jugoslava. 

Mentre la poleinica stava dl-
vnmpando, a Belgrado si c te-
nuto il ter/o Simposia intcrna-
zionale di poesia che aveva 
per tema « La poesia come co-
municazione •». Krano present! 
rappresentanti di Austria. Bel-
gio. Bulgaria, Germania, 
Krancia. Inghilterra. Grecia. 
Olanda. Italia, Unghoria, Nor-
vegia. Polonia. Romania, Unio-
ne Sovietica. Repubblica Ara-
ba Unita. Tunisia, Algeria, 
Iraq. India e Jugoslavia. II te
ma. vastissimo, 6 stato esn-
minato da numerosi punti di 
vista, con particolare atten-
zione per il problema della tra-
duzione poetica. 

Tra i partecipanti. Interev 
sante la presenza di Dorian 
Cooke, inglese. il quale ha par-
lato in lingua serbocroata. Egli 
era a Zagabria un anno prima 
che iniziasse I'ultimo conflitto 
e combatte con i partigiani 
jugoslavi nelle battaglie che 
ebbero luogo in Dalmazia. Anzi 
a Hvar. nei 104H. egli spnsd una 
partigiana jugoslava. Dono la 
guerra ha tradotto molte poc-
sio. tra cui quelle di Miroslav 
Krlo7a. Desanka Maksimovic. 
Tin Ujevic. 

II convogno ha avuto tcrmi
ne a Kragujevac. dove il 21 
ottobre 1W1 i nazisti perpe-
trarono il piu tremendo eccidio 
che abbia in>=anguinato la Ju
goslavia: in una sola giornata 
vennero fucilate 7.300 persone, 
le cui ossa ora sono raccolte 
in trentaquattro tumuli. Tra 
i morti figurano anche tutti 
gli alunni del locale ginnasio. 
che in quel giorno tremendo 
vennero strappati dai hanchl 
di scuola e portati direttamen-
te sul luogo della fucilazione. 

Intanto un altro simposio non 
mono importante si sta prepa-
rando per la prima vera del 
1%7. In talo anno infatti ri-
enrre il centenario della prima 
cdi7ione del Capitale di Carlo 
Marx, in onore del quale alia 
fine dj maggio si terra ap
punto un convogno intcrnazio-
nale. che avra per titolo « I I 
Capitale di Marx cd i processl 
di trasformazione nei mondo 
contemporanoo». A questo 
simposio prenderanno par te 
alcune decine di nnti filosofi, 
sociologi e economist-; jugoslavi 
e stranieri. 

I. m. 

Riviste 
e ristampe 
vittoriniane 

La morte di Vittonni ha aper-
to una vera e propria «stagio-
ne» di studi dedicati alia sua 
opera e al!a fua personalita. 
Mentre la rivi«ta « Rendiconti» 
prepara un numero spcciale. e 
mentre sta uscendo un fascicolo 
riell' « Approdo » con numerosi 
scntti critici sullo scnttore scom-
parso. « II Confronto > pubblica 
una serie di tes:imonian7e di 
Ftrrata. Otticn. Fortini. Calvi-
no Sereni c altri. Intanto si an-
nunciano anche studi monografV 
ci m volume, rli Raffaelc Cro»l 
c rli Sergio Pantas^o. II lettore. 
infine. potra ntrovare negli 
< Oscar » le ristampe di Uomini 
e no, e del Garofam I M H 
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