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DIRITTO 

Un vivace convegno milanese sulla 
riforma del diritto familiare 

La famiglia: 
radngrafia e proposte 

Quattordici associazioni femminili hanno proposto la costituzione 
di un centro studi sul problema - I limiti della riforma Reale 

MILANO. gennaio. 
c Le quattordici associazioni 

femminili die aderiscono al 
comitatu milanese per la parita 
di retrihuzione. considerando 
esaurito tale cornpilo. jntendono 
ora promuovere la costituzione 
di un centro di studi sui pro-
hlemi della famiglia. 

« II centro sara aperto a tutti. 
scnza settarismi di parti to o di 
sesso e avra come scopo di aiu-
tare il legislatore in tale deli 
cato campo, fornendogli mate-
riale gin elahorato da esperti 
delle varie discipline e. per 
cosi dire, collaudato attraverso 
una larga discussioric pubbli 
ca ». Con questo annuncio I'avv. 
Giuliana r-'ua ha conduso il 
convegno sul tenia « L'attua-
zione dei principi costituzionali 
nella riforma del diritto di fa
miglia >. tenuto qualche sera fa 
a Palazzo Sormanl. 

Vorremmo arrischiare una 
dellnizione: Tiniziativa. cosi co
me altre che riianno preceduta. 
rappresenta una « vendetta >. 
un'escmplare vendetta femmi-
nile. Molti politici conservatori 
e anche qualche pseudo-pro-
gressista, s'erano illusi di < sba-
razzarsi % delle donne, confl-
nandole nei problemi della fa
miglia e dell'assistenza. Ebbene 
le donne, dopo essersi prepa 
rate con uno scrujwlo spesso 
ignoto all'altro sesso son rien-
trate in lizza. dimostrando che. 
anche quei problemi sono « po 
litica > e spesso di importanza 
fondamentale, recando propo
ste concrete e non solo teori-
che. infine unendosi fra loro 
(forse per la prima volta in 
Italia. I'UDI e il CIF lavorano 
fianco a fianco) e chiamando 
tutti a recare il loro contributo. 

Ma veniamo al convegno che 
attraverso ben tredici relazioni 
ed interventi di estrema serieta 
ed equilibrio, ha offerto un pa
norama dei vari problemi som-
mario si ma completo e tale da 
render chiara l'esigenza d'una 
soluzione organica. Inevitabil-
mente, la discussione si e ac-
centrata sulle riforme in corso. 
progetlo Reale e progetto Dal 
Canton sull'adozione speciale. 
Grosso modo si pud dire che il 
giudizio e stato positivo spe-
cialmcnte sul piano dei prin
cipi ispiratori: ma non sono 
mancate dure accuse di insuftl-
cienza alle norme di attuazione. 
anche, fatto notevole, da parte 
di cattolici («la famiglia non 
si difende col moralismo re-
pressivo ed ipocrito. ma con un 
coraggioso impegno di preven-
zione e di solidaricta >). 

Dopo la questione generale 
dei rapporti tra famiglia e so
cieta. afTrontata dalla compa-
gna on. Luciana Viviani (che 
ha sostenuto la necessita di 
c socializzare » i molti servizi 
ancora riservati alia famiglia. 
cos] da consentire alia donna, 
oggi oppressa dal « doppio Ia-
voro > a casa e fuori. di espli-
care pienamente la sua perso
nality ed al tempo stesso mi-
gliorare I'educazione dei figli) 
i vari oratori hanno centrato 
argomenti particolari non meno 
importanti. 

La riforma Reale ha rilevato 
ad esempio, Tavv. Fua. pur re
cando una spinta innovatrice. 
ha dimenticato di rivedere le 
condizioni previste dalla legge 
per il matrimonio: cosi un sedi-
cenne pud ancora sposare una 
quattordicenne. o addirittura un • 
quattordicenne. una dodicenne. 
senza alcun controllo sulla ma 
turita: un semi infermo di men ! 
te. un prepotente che non arrivi 
all'estorsione. un ingannatore. 
un individuo risoluto a non ri-
spettare i doveri relativi pos-
sono convolare a nozze... Quan 
to alia parita fra i coniugi 
(come hanno energicamente 
sottolineato anche U cons. Emi-
lio Germano e il prof. Aldo 
DeirOro). essa rimane relativa 
poichd. in caso di contrasto. 
prevale la volonta del marito. 
salva la facolta (di difficile at
tuazione) per la moglie di ricor-
rere al giudice: mentre sareb
be forse piu giusto che. per 
certe particolari o gravi con 
troversie. entrambi i coniugi 
potessero rivolgersi ad un « tri
bunate della famiglia ». forma 
to anche da esperti. il quale. 
con una procedura rapida. eco-
nomica e per quanto possibile. 
non cocrcitiva. dovrebbe trova. 
re la soluzione. 

Lo stesso Tribunale dovreb-
be cercar seriamente (e non 
solo formalmente. come awie-
ne oggi) di riconciliare i co
niugi che intendono dividersi, 
concedendo la separazione so
lo quando sia stata constatata 
Vassoluta intollerabilita della 
convivenza coniugale: separa 
zione quindi «per giusta can 
sa >. da sostituire alle attuali 
ipotesi. troppo ristrette e sche 
matiche. «per colpa >. e a 
quella che si vorrebbe introdur-
rc. «per fatti incolpevoli» 
pur sempre legata al concetto 
di colpa. 

La parita pol che si pensa 
6M stabilire in campo civile per 

riguarda Tadulterio. do

vrebbe. secondo il prof. Mario 
Dondina. aver come conseguen 
za nel campo penale, non la 
equiparazione delle pene. ma 
I'abolizione pura e semplice di 
questo assurdo « reato », ridot-
to ormai a strumento di ven
detta e di ricatto; cos! come 
andrebbero abolite le norme re 
lative al delilto d'onore e quel
le che consentono al violentato 
re, al rapitore. al seduttore con 
promessa di matrimonio. di 
sfuggire alia pena. sposando la 
vittima. 

Sullo scoltante argomento del 
divorzio. Taw. Piera Angeli 
non si e abbandonata a polemi-
che. ma ha recato fatti e dati 
precisi. II divorzio fu ammesso 
da molti popoli e religioni del 
1'antichita. dagli imperatori cri-
stiani. dagli stessi papi e da 19 
concilii su 32. fino a che il con 
cilio di Trento non consacrd la 
indissolubility, pur ammettendo 
casi di annullamento. (E 1'av-
vocato Achille Colombo ha fat
to rilevare come, in materia, il 

diritto canonico sia piu largo 
della nostra legge civile, am
mettendo ad esempio. Tannul 
lamento de| matrimonio con
tralto con linganno o vi-
ziato per un'impotenza an 
che non constatabile clini-
camente). Morale, mentre og 
gi il 97 per cento dei Paesi. 
compresi molti cattolici, am-
mette il divorzio. da noi siamo 
ancora ai casi limite. come 
quello deH'italiano o dell'ita-
liana che. avendo sposato stra-
nieri. continua ad esser ma
rito o moglie anche quando i 
rispettivi coniugi abbiano di-
vorziato e contratto un nuovo 
matrimonio. 

Altro tema cruciale. i figli. 
Dopo un accorato richiamo del 
cons. Germano alia scarsa pro-
tezione accordata ai fanciulli. 
il gesuita padre Giacomo 
Perico. parlando a favore del
la riforma Dal Canton per la 
adnzione speciale, ha bollato a 
fuoco il « moralismo dolciastro 
e non cristiano > di quegli am-
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EPIGRAFE 
PER SABA 

La casa editrice Mondadorl, per onorare Umberto Saba, si 
e assunta la cura di un'edizione che intende offrire agli estima
tor! del poeta e agli amatori d'arte. Si tratta di una vera rarita 
per bibliofili: « Epigrafe» di Umberto Saba, con 6 disegni di 
Renato Guttuso e 6 disegni di Carlo Levi. II tesfo e quello delle 
12 poesie di Epigrafe. I 6 disegni di Guttuso e I 6 disegni di Carlo 
Levi sono stall eseguili appositamente per questa edizione, e co-
stituiscono una sorta di omaggio a Saba. Ogni disegno si riferisce 
a una singola poesia, con richiami figurativi molto evident!. Tutti 
quest! disegni sono assolutamente inediti. 

bienti « anche cattolici > che si 
sono opposti al progetto per
che, rompendo definitivamente 
ogni legume fra 1'adottato e i 
genitori che 1'hanno abbandona-
to e consentendo Tadozione an
che ai coniugi che abbiano gia 
figli legittimi. esso attenterebbe 
all'unita della famiglia. 

E I'assessore Maria Luisa 
Cassanmagnago. occupandosi 
dell'assistenza all'infanzia ab
bandonata. ha rincalzato: < Og
gi l'assistenza non pud piu es-
sere uno strumento della socie
ta per segregare gli abbando-
nati quasi fossero un pericolo 
per Tordine pubblico. ma deve 
divenire uno sforzo doveroso 
(e anche utile perche evita fu-
turi asociali e delinquenti) del
la stessa societa. per aiutare i 
i suoi membri piu sfortunati 
a raggiungere 1'uguaglianza 
garantita dalla Costituzione.. 
A questo scopo. tutti i servizi 
di assistenza. oggi affidati a 
troppi enti diversi. dovrebbero 
essere riorganizzati in una 
struttura unica... ». 

E i figli incestuosi o adulte-
rini? L'attacco piu duro alia 
riforma Reale e venuto proprio 
su questo argomento dall'avvo-
cato Magnani Noja e dal prof. 
Piero Schlesinger delPUniversi-
ta Cattolica. il quale ha affer-
mato: « II progetto 6 insoddisfa-
cente. scadente, improvvisato, 
anche perche non si 6 voluto 
ricorrere a commission! di stu
dio. C'e voluto lo scandalo del
la Sandra Milo per eliminare 
certe aberrazioni della prima 
stesura! Ma per qual motivo i 
figli incestuosi non debbono es
sere riconosciuti? Si vuol forse 
far pagar loro la colpa dei ge
nitori? E perche si sono posti 
ancora dei limiti. sia pure piu 
larghi. al riconoscimento degli 
adulterini? L'unico divieto do
vrebbe essere quello di intro-
durli nella famiglia Iegittima. a 
meno che questa non sia d'ac-
cordo... >. 

Altro punto debole del pro
getto Reale e apparsa la disci-
plina dei rapporti patrimoniali 
fra i coniugi. su cui si sono 
scontrate due tesi. Per il notaio 
Antonietta Florio Trigilio, il 
proposto regime patrimoniale 
legale della comunione degli 
acquisti posteriori alle nozze 
aggiungerebbe un altro anello 
alia c catena» del matrimo
nio e manterrebbe la disugua-
glianza fra i coniugi. riservan-
do l'amministrazione al mari
to: per cui sarebbe meglio equi-
parare i poteri amministrativi 
dei coniugi nella disciplina gia 
in vigore oppure adottare il re
gime della separazione dei be-
ni: per altri intervenuti invece. 
la comunione degli acquisti gio-
verebbe alle casalinghe che og
gi non vedono riconosriuto il 
loro apporto al benessere fa
miliare. 

Come si vede da questo pur 
rapido riassunto. al futuro cen
tro di studi non manchera cer-
to il lavoro. Bisogna perd augu-
rarsi che. fra gli impegni as-
sunti. sia mantenuto anche 
quello di condurre la discus
sione sui problemi. a tutti i li-
velli e. a nostro awiso. parti-
colarmente fra i giovani. 

Pierluigi Gandini 

l DIBATTITI E CONFRONTI / PROBLEMI DELLA 
aNUOVA SOCIETA'» 

I Proprieta e potere aziendale 
Se intervengo a questa discussio

ne 6 perch6 uno degli aspetti cen-
trali della problematica della < nuo-
va societa ». cui faceva riferimento 
Ronchi nella sua recensione al libro 
di Ferrarotti Idee per la nuova so
cieta (cfr. « L'Unita >, 13 die. 19GG) 
e che lo stesso Ferrarotti nella sua 
nota di risposta (ivi. 6 genn. I960) 
riconosceva meritevole di un c sup
plements d'istruttoria >. mi sembra 
richiedere un ulteriore approfondi-
mento che cercherd di delineare con 
la maggiore possibile concisione. Mi 
riferisco alia grossa questione della 
proprieta privata e dei rapporti di 
produzione, quindi al concetto di «po. 
tere >. 

Ronchi aveva rimproverato al li
bro di Ferrarotti di non affrontare 
che marginalmente il problema del
la socializzazione dei mezzi di pro
duzione concordando peraltro con la 
tesi secondo cui questa de\e proce 
dere di pari passo con il processo 
di socializzazione del potere; e, an
cora. concordava sulla tesi per cui 
fra la socializzazione dei mezzi di 
produzione e la socializzazione del 
potere non si ha coincidenza auto-
matica. A suo awiso. comunque. il 
primo fattore rimane essenziale e 
preliminare rispetto al secondo. 
Molto si potrebbe discutere con gli 
amici comunisti (e forse non si 
giungerebbe necessariamente a con
clusion! divergenti) sulla misura in 

cui tale ipotesi ha avuto conferma 
empirica nei paesi dove la socia
lizzazione dei mezzi di produzione 
e stata realizzata. 

Ma se c'e realmente un accordo 
sul fatto che il problema di fondo 
della «nuova societa ». l'obiettivo 
cui si deve tendere. e quello della 
socializzazione del potere. allora e 
proprio da questa nozione e dai ca-
ratteri che la denotano nella socie
ta industriale (uso tale dizione solo 
funzionalmente, convenendo con 
Ronchi e Ferrarotti circa la sua am-
biguita immediatamente rilevabile, 
ad esempio, neU'opera di Aron); 6 
proprio dal potere — dicevo — che 
si deve muovere. 

In primo luogo. la stessa nozione 
di < potere» 6 ambigua e, sopra-
tutto. dotata di connotazioni valu-
tative implicite SIK'SSO difficilmen-
te enucleabili anche in precisi con-
testi di discorso. Alcuni studiosi con. 
temporanei di scienza politico di 
estrazione non marxista e in larga 
misura di formazione neopositivista, 
nell'intento di demistificare il pro
blema, si sforzano di dare defini-
zioni semplici e generalissimo, co 
me ad es.: < A ha potere su B nella 
misura in cui pud ottenere che H 
faccia qualcosa che altrimenti non 
farebbe > (R. Dahl). oppure si limi-
tano a precisare che il termine « po 
tere » implica una triplice conside-
razione (chi lo esercita. chi lo su-

bisce. l'azione mediante la quale 
vienc esercitato o subito). Ma non 
e certo nei miei intendimenti aval 
lare delle impostazioni che illuso 
riamente presumono di essere « neu 
trali » o « a ideologiche ». 

L'aspetto analitico e logico for-
male della questione ha certamente 
la sua importanza sopratutto per 
la delimitazione dei livelli di gene-
ralizzazionc su cui si svolge l'ana-
lisi; tuttavia l'elemento valutativo e 
ideologico non e eliminabile; alia 
«oggettivita > del dnto non crede 
piu il fisico e tanto meno pud cre-
dervi lo studioso di scienze sociali. 

Si dovrebbe iniziare a questo pun. 
to un lunghissimo discorso sulla 
« oggettivita » e la « scientificita » 
dell'ideologia marxista leninista; il 
che non si pud evideritemente fare 
in questa sede. Ne si pud affron 
tare il problema della validita del 
tradizionale assunto marxiano del
la dipendenza del potere jwlitico da 
quello economico in ogni societa 
capitalistica. E" viceversa possibile 
impostare brevemente il problema 
di fondo connesso alia considera-
zione del potere aziendale che. in 
un certo senso d preliminare ri
spetto ad una verifica dell'assunto 
indicato. 

Oggi — e in questo credo che 
anche gli amici piu strettamente le-
gati all'ortodossia marxista-leninista 
dovranno concordare — si e di fatto 

realizzato un passaggio dal potere 
fondato sui titoli giuridici di pro 
prieta a quello basato sull"esercizio 
di prerogative funzionali in un am-
bito di competenza specifica (e qui 
mi rifaccio ad un altro scritto di 
Ferrarotti: Socioloaia del lavoro in 
t Questioni di sociologia >. Brescia, 
1900). II potere viene a fondersi e 
confondersi con refficienza, la com
petenza settoriale; non necessaria
mente. ma tendenzialmcnte. da tali 
prerogative discendc. Affermare che 
cid avvenga solo nelle soeietd ca-
pitalistiche sarebbe azzardato, co
me azzardato sarebbe operare sem-
plicisticamente delle goneralizzazio-
ni immediate. E allora le questioni 
diventano: competenza esattamente 
in che cosa. a vantaggio di chi e 
di cosa? Di una razionalizzazione 
astratta e fine a se stessa della 
societa? O del mantonimento del-
lordine vigonte? Questi sono gli in-
terrogativi reali di fondo del nostro 
tempo; e non vi si pud rispondere 
ricorrendo a vecchi schemi. Resta 
fermo, evidentemente. I'altro aspet-
to della questione (i miliardi del 
signor Tizio o Caio). ma I'analisi 
sociologica pud e deve andare pid 
a fondo. se vuolo evitare di slittare 
nel moralismo gratuito o nella stan 
ca ripeti/ione di vecchi slof;nn.s. 

Gianni Statera 
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STOR1A POLITICA IDEOLOGIA 

Un saggio di Gabrio Lombardi 

L 'OTTO SETTEMBRE 
FUORI D'ITALIA 

Le tragiche vicende delle cen-
tinaia di migliaia di so'.dati ita-
liani che 1'8 settembre 1&43 si 
trovavano come * oecupanti » in 
Francia. Corsica e soprattutto 
in Balcama. sono state nevoca-
te — oitre che in singole mo-
nografie su questo o quel set-
tore — sia dal Battaglia nella 
sua Storta della Resutenza che 
dal TorsieUo. dallo Zangrandi 
e. con assai maggiore ampiez-
za. da Altonso Bartolini nella 
sua Stoiia della Resistema ita-
liana all'estero. gia recensita 
su queste colonne. 

Sono in parte capitoli riassun-
tivi di un periodo in singole 
zone, die rientrano in opere 
di carattere pid generale. o, co
me ne! Bartolini. sono ampi ca
pitoli di uno studio specifico 
che si rifensce in notevole mi
sura anche ai giorni e alle 
settimane successive alt'B set
tembre. da cui i! libro pren-
de le mosse. Esce ora ad opera 
di Gabrio Lombardi un'indagine 
espressamente dedicata alTar-
gomento (U8 settembre fuori 
cTUolia. Ed. Mursia. Milano. *66. 
pagg. 4M. lire 2 800). che arric-
chisce note\-olmente. specie per 
alcun* zone, quella documenU-

zione. 
Tomano cosi a passarci da-

vanti i gencrali e i comandi che. 
abbandonati praticamente alia 
loro forte da Badoglio. tratta-
rono con i tedeschi. si lasciaro-
no sopraffare e disarmare sen
za resistenza. lasciarono che 
gran parte delle loro truppe fos
sero deportate in Germania. e 
quelli che invece — come i ge-
nerali Azzi. Chimmiello. D'Ami-
co. Butta. Gandin, Infante e 
tanti altri ufflciali superiori e 
inferion — seppero invece coo i 
loro soldati. affrontare U tede-
sco. combattere battaglie anche 
disperate. aecettare anche il sa-
criflcio supremo, o passare ai 
partigiani jugoslavi. greci, al-
banesi per continuare la lotta 
a] loro fianco. 

Mancano nel libro del Lomnar. 
di aleiini episodi. doaimenti. 
testimonian7e che invece si 
trovano in quello del Bartolini. 
mentre altri che non e'erano 
nel Bartolini. tratti da testi 
inediti o poco notj e da alrre 
font!, arrtechiscono qui la pre-
cedente letteratura sull'argo-
mento. come per esempio i dati 
desunti dagli atti del procesw 
di Nortmberga sui comporta-

mento dei tedeschi in quei gior
ni in Balcania nei confronti 
degli italiani. Con apprezzabile 
modestia l'autore awerte che 
la sua e piu che altro un'mda 
gine « per campione» sul com-
portamento e sulle vicende di 
singoli comandi e reparti. <Tal-
tronde paradigmatici per quan
to awenne anche altrove (e in-
fatti per esempio e molto an> 
pia la documenta zione per Ce-
fakmia o. per esempio. sulla di-
visione «Taurinense *. e ptd 
sommaria quella per altri set-
tori; non c'e nulla sulla sorte 
delle truppe che erano in Slo
venia. del resto pressocche 
ignorate anche nella precedente 
letteratura). 

Nonostante tali HmiH. e tut
tavia da riconoscere al libro 
del Lombardi il valore di un 
positivo contributo di ricerca e 
di documentazione sull'8 set
tembre fuori d'ttalia. che si ag 
giun.se degnamente a quanto 
pubblicato finora. e al quale e 
solo da augurarci che seguano 
altri simfli lavori atti a comple-
tare la storiografia di quelle vi
cende. 

Marie Pacor 

ARTI FIGURATIVE 

II libro di G.C. Argan premio » Cortina-Ulisse » 

LA MORTEDELL'ARTE E 
IL DESTINO DELL'UOMO 

II progresso fecnico e la cultura moderna — Le contraddizioni della « societa dei consumi» 

Giulio Carlo Argan, che per 
lungo tempo e stato un alto 
funzionario delle Belle Arti e 
che e ora da parecchi anni pro
fessore di Storia dell'arte al-
I'Universita di Roma, ha rove-
sciato il tipo del cattedratico, 
e piu di ogni altro universitario 
della materia, cerca di stare 
al passo dei giovani e degli 
eventi. Percid la rivista Ulisse. 
che rispettando il suo nome, ha 
sempre affronlato i fenomeni 
del divenire piu che la sistema-
zione di quelli del passato. ha 
dato quesl'anno a Cortina il 
suo gran premio al saggio di 
Argan < Progetto e destino », 
uscito un anno fa nell'edizione 
del Saggiatore. 

Argan e ritenuto un critico 
che per uscire dalla « corazza 
di latta > (Vespressione e di 
Bocca) propria della nostra ge-
nerazione, arroccata nell'utopia 
dell'invenzione, nella presunzio-
ne che ha ognuno di noi di es
sere al centro della societa in-
tera, ha dato corda alia tecno-
logia industriale e ai suoi ef-
fetti in campo artistico. Invece 
in questo suo saggio — e coe-
rentemente da tempo rimane 
fedele a questa inquietudine — 
Argan ha il coraggio di pren-
dere parte appassionato alia 
contraddizione tra storia e an-
tistoria, propria del nostro pe
riodo, superando la meccanica 
acquiescenza che e di molii ad 
un supposto essere col tempo. 
inteso come una vittoria della 
scienza e della tecnica sua fi-
glia, che avrebbe distrutto la 
attivita concorrenziale, ossia 
Varte. 

A questi che per apparir gio
vani si sono messi i calzoni 
corti. Argan risponde mettendo 
in causa un'altra contraddizio
ne tipica del nostro tempo, e 
non frequentemente affrontata. 
che e quella tra scienza e tec
nica. E' il problema di fondo 
della nostra epoca. quello che 
ha visto sfuggire dalle mani 
di Fermi e di Oppenheimer la 
bomba atomica e minacciare, 
al cont ratio di quanto aveva 
promesso Videale di felicita 
umana dell'illuminismo. Vesi-
stenza deU'umanita stessa, il 
problema che fa tremore gli 
stessi nostri giovani che avreb-
bero dovuto, in conclusione di 
un ciclo cosi rettHineo del pro
gresso scientifico, essere i piu 
felici e che invece si vedono 
lanciati. piu di ogni altra gene-
razione della storia. in un av-
venire lempestoso, in cui non 
soltanto Varte sarebbe annulla-
ta. ma la scienza stessa e, con 
la scienza. la vita. 

Ma proprio qui il saggio di 
Argan, intellettuale appassiona-
tamente collegato al mondo oc-
cidentale. mostra le sue incer-
tezze. Se dopo Vegemonia cul-
turale deU'arte e poi della 
scienza. oggi siamo di fronte a 
quella della tecnica, e se non 
vogliamo. com'e certo, precipi-
tare in posizioni apocalittiche, 
perche essere incerti sul fatto 
che ne Varte, ne la scienza, ne 
oggi la tecnica, possono essere 
in si egemoni, ma che esse 
sono sempre state invece ege-
monizzate dal potere di una 
classe sociale, che ha diretto lo 
sviluppo deU'umanita? Come 
un Tomano del IV secolo non 
poirca pensare che Cosiantinc 

e Teodosio. strumentalizzando il 
cristianesimo al fine di mante-
nere la societa latifondista del-
I'lmpero, avessero realizzato la 
rivoluzione cristiana, cosi oggi 
non possiamo fermarci all'enun-
ciazione di una societa indu
striale che avrebbe alienato i 
valori artistici e scientifici, ma 
dobbiamo andare a fondo per 
vedere in quali mani, da chi 
e diretta questa civilta indu
striale, portato necessario e 
irrevocabile del tempo, e si 
vedra che Virrazionalita sen
za precedenti, che lo stes
so Argan denuncia nel pre
sent e. non e affatto c la logica 
del destino * ma e la conseguen-
za di un progresso tecnico, stru-
mentalizzato da una direzione 
di classe. 

II saggio di Argan, assoluta
mente coerente e acuto nell'in-
dividuare le contraddizioni di 
una societa che da un lato con-
quista lo spazio e dall'altro ri-
nuncia al ragionamento per so-
stituirlo con il « tifo > di massa, 
che cura il corpo e perfino la 
psiche dell'uomo da tutte le af-
fezioni biologiche in un modo 
che non ha precedenti. eppure 
degrada I'uomo stesso che ha 
curato a diventare un subalter-
no della macchina che egli ha 
creato per il proprio migliora-
mento. di una societa industria
le che per mantenere il ritmo 
degli affari si autodistrugge 
con le guerre, piccole o gran-
di, conclude tuttavia — ed ha 
un precedente in Giinther 
Anders — nel constatare gli 
effetti perniciosi dell'* icono-
mania >, dell'oggetto imma-
gine vomitato dalla televi-
sione, il giornale illustrato. 
il cinema, i fumetli, che prati
camente distruggerebbe Vim-
magine traslata dell'oggetto. 

che e Vimmagine artistica. 
La logica e stringente: se la 

civilta industriale sopravvive 
soltanto a prezzo di rapidi con
sumi, occorre che il « gusto *, 
guidato dalla propaganda di 
massa, faccia deperire psicolo-
gicamente il prodolto prima che 
esso sia consumato material 
mente. Ma la soluzione prati-
ca, finche la societa non ritor-
na padrona dei suoi prodotti. 
non pud essere altro che psi-
cologica, Ottimista. se si ab-
bandona al gusto dell'oggetto-
immagine, all'ebbrezza del ra
pido consumo (e cid del resto 
e possibile soltanto per le das-
si abbienti dei paesi sviluppa 
ti). Pessimista. se si constata 
I'assurdo di una societa che per 
arrivare alia massima funzio-
nalita dell'oggetto. in realta poi 
lo depaupera dei suoi elementi 
di relazione con la vita del
l'uomo. che non crea piu nulla 
ma di tutto si serve non si sa 
piu per fare che cosa. 

La dedttzione in campo arti
stico i spietatamente conse-
guente a questa indagine socio
logica. Argan paragona I'arti-
sta d'oggi a un viaggiatore che. 
sperso in un bosco, vaga senza 
meta. unicamente preoccupa-
to di non ritornare al punto di 
partenza. E. pur differenziando 
in questo viaggio senza meta, i 
ghestaltici (per i quali il pro 
gramma « e soltanto la coeren-
za o il metodo del movimento ») 
dalla € corrente informativa » 
(che € elimina il procedimento 
— cioe 1'arte — e ne dichiara 
I'inutilita»). in definiliva Ar
gan riconosce come elemento 
comune delle due correnti (che 
perd non rappresentano davve-
ro tutto l'€ orizzonte » confem-
poraneo) Virrazionalismo, an
che se gli psicologi della for-

schede 

NE' PA6A NE' QUARTIERE 
Un gruppo di giovani come 

tanti altri. nel giugno del 
1944 si fece partigiano sulle 
colline di Castel San Pietro. 
in provincia di Bologna. Era-
no studenti. operai. contadini. 
piccoli commercianti. Dopo 
avere operato autonomi nella 
alta valle del Sillaro fino al 
I'agosto. si incorporarono nel
la 36. brigata Garibaldi c A. 
Bianconcini >. divenendone la 
XLX compagnia; e ne segui-
rono le sorti fino alia Libera-
zione. Ecco il tema di un nuo
vo diario partigiano dal tito-
lo. dawero c garibaldino >. Ni 
paga ni quartiere (con una 
introduzione di Roberto Rover-
si; ed. Rizzoli. pp. 155. lire 
1000). Ne e autore Beppe Cam-
panelli. che era a quel tern 
po studente in medicina. e che 
ripercorre ora il cammino di 
quella esperienza. 

Come lo stesso Campanelli 
scrive nella sua premessa, que
sto libro non e e non vuol 
essere la storia di quella bri
gata (che ha gia avuto, del 

resto. esaurienti trattazioni) e 
neppure. in fondo, la storia 
di quel gruppo. Campanelli ha 
scritto un vero e proprio dia
rio. con la classica partizione 
quotidiana. in cui la vita sua 
e dei suoi compagni \iene 
scandita su fatti. gesti. dia-
loghi. esperienze. L interessc 
della lettura e soprattutto nel
la vivezza dei nudi fatti. av-
ventati sulla pagina con estre-
mo vigore. I problemi piccoli 
e grandi della lotta partigia 
na. e delle sue pause, si di-
spongono qui in una succes-
sione ricca di sorprese. 

Ni paga ni quartiere, peral
tro. si differenzia dalla diari 
stica e memorialistica dell'im-
mediato dopoguerra; e non sol 
tanto per il fatto di essere 
uscito tanto tempo dopo. Cam 
pa nel I i vede e racconta i fat
ti di allora con la sua coscien 
za di oggi; cosdenza critica, 
anche. ma nutrita del senso 
vivo di una esperienza fonda
mentale. 

g. c. f. 

ma si difendono dall'idenlifica-
zione di inconscio e di irrazio-
nale c perche la razionalita & 
anch'essa una eredita cultu-
rale >. 

La sua analisi porta a solu-
zioni di descrizione obbiettiva 
dei fenomeni culturali, ma si 
sente bene che Argan, il quale 
prende in esame in particotare 
Varchitettura. si schiera in de
finiliva per una tesi che tende 
al riscatto della tecnologia pu
ra contro la tecnologia applica-
ta. La tecnologia pura, secondo 
la tradizione dell'illuminismo, 
sarebbe di per se progressiva. 
mentre la sua degenerazione 
applicata si schiera al servizio 
delle classi reazionarie. Que
sta degenerazione d il portato 
dell'inroluzione della borghesia 
e Argan la ritrova puntualmen. 
te nell'architeltura. nei movi. 
mentt di reazione al « raziona 
lismo» e nell'esaltazionc dei 
movimenti neobarocchi, a inco-
minciare da Gaudi. 

Siamo alle soglie di un'inda
gine propriamente marxista. 
Ma. come temesse di entrare 
nel € volgar-marxismo >. erco 
che Argan si sforza di riccrca 
re le cause della crisi deU'arte 
al difuori dello sviluppo delVin-
dustria capitalistica. fuori de
gli effetti della tecnologia indu 
striali. Ciononostanle. le parti 
piu notevoli di questi saggi so
no quelle in cui I'analisi e im. 
postata sullo storicismo marxi
sta. Cosi Argan spiega il pas
saggio dal barocco all'arte del
ta societa industriale del Set-
tecento, Vinsufficienza politico 
deali architetti c razionalisti *, 
I'idea dell'urbanistica come de
cora civico. alcuni principi nel 
passaggio dal modulo alio stan
dard e circa la fenomenolo-
gia del disegno industriale. Vi 
sono alcuni brani che stanno 
tra le piu avanzate ricerche 
critiche circa il rapporto arte 
societa. con un metodo che su 
pera certamente il sociologismo 
borghese. 

Resta il desiderio che queste 
intuizioni critiche, a volte assai 
decise. siano con altrettanta de-
cisione calate in tutta I'analisi 
storica dell'architettura, dove 
si parla troppo della societa 
senza dire di quale societa si 
tratta. Perche nnn basta inten. 
dere la societa industriale, bi
sogna anche aggiungere chi di-
nge il processo produttivo. che 
nnn si svolge in modo auto 
matico ma e diretto secondo 
precisi fini di classe. Una vol
ta individuate le ragioni per 
cui Varchitettura (vedi la ri
sposta a Cesare Brandt) non 
pud essere considerata nelVam-
bito di una comunita astratta, 
ma volta a volta storicamente 
determinata (concetto semplice 
ma non poi tanto pacifico nella 
storia dell'architettura), si de-
sidererebbe che U tipo di in
dagine. chiara quando gli ele
menti politico-sociali sono eri-
demi (vedi U capitolo sul No-
vembergruppe). decisa quan
do si tratta di difendere la 
cultura moderna contro Virra-
zionale (V* onto * di Salvador 
Doll), lucida quando si esami-
nano le implicazioni di astrat
ta socialdemocrazia della Bau-
haus, cauta quando si parla 
deUa c democrazia naturale » di 

Wright (perche nnn andare a 
fondo. come ha fatto nel rap
porto Gropius.socialdemocra-, 
zia verso il new deal e la so. 
cieta americana?). pervenisse 
a conclusion! rispondenti al me
todo d'indagine. 

Dopo la conclusione che la 
eterna. esistenziale progcttazio-
ne, senza scopo. dell'nperare 
artistico. arriva, di progresso m 
progresso. a programmare tn 
morte — nell'arte stessa e nella 
societd — comincia il vero pro
blema dell'oggi: come pun I'uo
mo riprendere in mann. contro 
questo ciclo infernale. xl suo 
destino? Argan ci lascia nel-
I'interrngativo. al quale tutta 
via nessuno meglin di lui ha 
la preparazinnc storica e ideo-
logica per rispondere L'inter. 
rngativo quindi si rovescta: co-
me d decisn a schicrarsi il cri
tico enntrmpnranen. enn quali 
fnrze stnrirhc. enn quali sacri-
Hci della sua stessa formazio
ne cultural?? 

Ricnrdo le pnlemiche di Pa-
gano su Casabella. doic Argan 
enmpi piu di trent'anni fa la 
sun prima azione critica. Era 
il prcannuncin, in p'wno cro-
cianrsimo. della partccipazlnne 
in toto nl/d Intta ideale che non 
ronnbbc ennfini tra arte e so
cieta. tra politico e cultura. A 
tanti anni di distanza gli in-
tcrmpativi si ripropongono e 
chicdnnn la contaminazione 
completa. scnza riserve, del 
critico. II saggio, premialo dal 
€ Cortina Ulisse ». non fa piu 
parte del sociologismo pessimi-
stico di tanta cultura content-
poranea. Ma lascia sospeso 
quel messaggio. tanto atleso 
nella disperazione deU'arte, e 
della societa contemporanea, 
che ci permetta di superare la 
crisi attuale che ci tocca tutti. 

Raffaele De Grada 

Tutto 
sulla caccia 
in una 
nuova 
enciclopedia 

La Sadea-Sansoni lanc;a una 
nuova pubblica zione a fascicoii 
settimanali: Enciclopedia della 
Caccia. diretta da Piero Piero-
ni e redatta dai migliori specia
list! italiani e stranieri. 

L'opera si articola in 42 fa
scicoii illustrati con un ricco 
materiale fotografico in nero • 
a eolori e sara in edicola il 28 
gennaio. 

L'EndcIopedia deUa caccia in
tende non sok> fomire Q neces
sario repertorio di nozioni vena-
torie ma educare a una moder
na idea della caccia intesa come 
il piu completo e nobile degli 
sport. Tale criteno e stato se-
guito anche nella scelta delle 
illustrazionj: alia grande mesae 
di immagini selezionate a fini 
puramente tecnici si alternano 
quelle che mirano a riproporre 
le emozioni di quel diretto con 
tatto col mondo naturale che e 
sempre stato il piu sottU* pia-
cere di ogni esperieaM di 
caccia . 
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