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Le «Antimemorie» di Andre Malraux 

La condizione 
di Sisifo 

Dopo anni di silenzio I'autore della « Condition humaine» torna con un 
libro in cui al tentativo mal riuscito di spiegare la sua evoluzione dalla 
«Internazionale» all'ideologia nazionale, s'intrecciano pagine e paren-
tesi documentarie notevoli: gli incontri con De Gaulle, Nehru, Mao 

Mal raux a Novosibirsk, nel 1934 

A N T I A I f i M O I I t n S , anii ine-
•**• moric, h.-i int i lnlalo A n 
il re Msilniux i l gmsso volume 
col quale, dopo mini di silen
zio. torna a far pnrlarc di se 
non pii'i per la sua presrnza 
• idhi ErciiJ polilic.i ma, nuo-
vamcnle, tome srr i l lore. I I l i -
hro, cdito da C.dl imard (605 
pagine) , si niinuncia come una 
parte prima dcH'opcra intera. 
Questa, ci spicga una lircve 
nota, coiuprendcra pin o me-
no o quatlro lomi » d i e sa-
ranno puhhlic.il i a integral-
mente n dopo la mnrte delPau-
tore. C'e di p i n : alcuui hrani 
dr l lo slesso pr imo volume so-
no soppressi pcrclic « d'ordinc 
storico ». Coinunipie, le Anti~ 
mernorie, apparse a fine seltem-
lirc, hanno gia raggiunto un 
BUCCC550 di puhhlico supcrla-
t ivo. Circa di icrrntomila co-
pic in porl i i giorni , e la ven-
dita contitiiia. 

Movimenti 
del tempo 

Non lulto il r i imorc si pun 
altr i l iuirc alia ruriosila dcl lo 
inaspci l j lo a r i toruo lettera-
r io o. I I silrn/.in di Malraux 
non era dovulo a una crisi d i 
disagio tntimo come, nd csem-
pio, quello del uoMrn V i l t o r i -
ni d i e , linn aH'ii l l i i ito. couti-
nuo a intcrrogar>i sidle pro-
•pctt ivc d i e la a trn&formario-
tie » — il o possussio dnlla c i -
villa coniadinn alia civiltn in-
dustrinlc». cornVgli direva — 
• p r i \ . l . i l l 'approfondiinenln del-
ruman i la iirH*uoino. e r ioe a 
un pns-ihilc avvenire soriali-
t ta. Malraux, anrhe altraverso 
i suni pcrsonaggi maggiori . non 
• i e mai r i r i i iamatn ad ideali 
ma a t n i l i : la Slnria (scritla 
aildirittura con la hanalila del-
1'iniziale mahiscola). la Mnr
te, I'assurdo della condizione 
umana e la lotta contro I'as-
•urdo d i e trova nclTa/ inne r i -
vnlurinnaria i l M I D m o m r n l o 
lur ido di r i - ra t lo . Romanl ic i -
•mo e ra r inna l i -mo: qur«ln 
giuorn sui ilue » l rmcn l i della 
Iradizione rullt ir. i lc franre«c 
i la \a , nrc l i anni trcnta. al l 'npe-
ra di M.dr.iux un fa - r inn .ic-
eresciulo lanlo p in . nci siova-
ni di al lora. dair . t l t i ial i la dci 
temi e degli a m h i c n l i : la r i -
vo lu / ione r incje (IJI condition 
humaine'), la guerra di Spagna 
(L'Espoir). la mistrrio«a av-
Tcntura nclle lerre inr«plorale 
del l ' lndor ina {La voie r o r n / e ) , 
la v io l rnza, la lor lnra. i l fa-
•cismo (i.e tempt du mepris). 
E poi afTasrinava I' l inmo sirs-
so. i l personaggio apcrto ai 
m o v i m r n l i del tempo c. in«ie-
me. a i r a w c n l u r a : arrhroluso 
a vent'anni nel >i . im r nella 
Camhnzia e. p n m dnpo. enm-
hattcnte r n o l u / i n n a r i o in (Ti
na, avialore in ?paana. rr«i-
t t rn lc in Francia e enman-
dante dr l la brigata AUazia-
Lorena. M a ci fn pure un pas
saggio. e propr ia al l ' inizio del 
gran silenzio. Anche se M a l -
r a n * . com'egli dice, non fn mai 
i«rr i l to al part i ln comnnista, 
ehe c»>«a lo ha allnntanato co-
munque dalla lotta per i l so
cialisms? I I pal lo germano-so-
vicl icn. egli a \eva gia ri«po*lo. 
per quanlo r ig iurda la mnti-
varinne i l re l lamenle poli l ica 
M a rimane da spiegare hen al-
t r o : come cnnciliare le pn<i-
rinni d i nggi con Tinterpreta-
zinne rivnlnrinnaria dei suoi 
l ihr i maggiori? 

Ecco la pr ima e fondamen-
tale mot iva i ione d i qneale 
n ant imemorie ». Ne l l ihro c'o 
• • inlreccio slrano, l u n j h e pa-

rcntesi cariclic di vecclii e or-
mai svaporati aromi Ictlerari 
e pagine aseiutlc e aiTasrinan-
t i ; una ricerca un po' melafisi-
ca inloruo ai grandi mi t i di 
cui s'e parlalo (ancora la 
« Storia » e gli uomini da cs-
sa investi t i : De Gaul le , N e h r u , 
M a n o la rcgina afr icana)e una 
prerisione documenlaria dove 
I'autore par quasi che si l imi t i 
a chiarire i contnrni e i l signi-
ficalo della propria epoca in-
ter\'istando i personaggi chc la 
rapprcsenlano. E in questn dav-
vero non si risparmia. Si vale 
di ttilI i i niezzi. Persino il suo 
essere minislro di De Gaul le e 
invialo del generale presso 
Nehru e Mao o nei Cara ih i , non 
e un mezzo trasriirahilc quan-
do si vuolc lastare i l « polso 
della Storia ». Naluralmentc e 
sul fondo della questione che 
la risposta non vicne. A me-
no che non voglia essere dav-
vero una risposta I'aneddoto 
sull ' incontro col pr imo min i 
slro ind iann: Malraux che ar-
riva a Nuova De lh i , e porgc 
la leltera di De Gaul le a 
Nehru . Questi la legge, guarda 
i l suo interlorulnre cd escla-
m a : a E cost, cccovi minislro », 
ricordando naluralmentc i loro 
precedent! inrnnir i suhito do
po la guerra di Spagna. quan-
do nc I'uno ne I'allro arcvano 
posizinni uff ir ial i . a F.a (rase o 
cnmmenla M . a non significn~ 
va: voi fair parte del porerno 
francese. Un po' alln Balzac e 
sopratlulto indii. voleva dire: 
ecco lit voslra ultima incarnn-
zione... — Mnllarmr. g/i rispo-
si, racconlava di avere ascolla-
to una volta la conversazione 
dei gatli snl tello. Un patto 
ncro, inqtiisitore. chiede al 
pallo suo. di Mnllarmr: — E 
tu. cosa lai tu? — In questo 
momenta, risponde Faltro. to 
fingo d'esscre galto in casa 
di Mallarme ». I I che vorreb-
he riporlarci aH'immagine del 
te«limonc o«linalo nel volere 
essere presente. e che pun r i -
piegarc dall ' idcolozia delTin-
lemazionale all ' ideologia na
zionale per difendere questo 
pr i t i lcg io e co-i «roprire i 
momenl i <nlcnni della <licnila 
umana: il rorassin. I 'rnergia 
che alTrnnla le torture o la 
esallazione ro l le l l i ta della po-
polazione tmlia inlenla a in-
terrogare le fiammelle ilelle 
candele come «e fo««ero le 
anime dei trapa«*ali n la cr i -
stallizzazione fiella storia nel-
la grande personalita che la 
rappresenta, re o eapo-popolo 
o semplice a w e n t u r i r r o . 

La lotta 
contro I'assurdo 

Ed eccolo mini - t ro di De 
Gaul le , ma scnlrndo ancora la 
propria aflTinit.i con lu l l i colo-
ro che. amando I 'a/ ione e i l 
coragzin. si ri«peilano nella 
lotta contro Pa«snrdo. N o n sap-
piamo quale afTinita sentireb-
be nn < Che » Gnevara o ehi 
proprio si dice * avrentnr ie-
r o » e lino al l 'u l l imo rimane 
a eomhatlere per tra«formare 
la storia. Malraux ama da este-
ta i ' incamazione Iragica e. in-
sieme, Pinramazinne h i r rarra 
di qnesla stessa n t u r a : I'erne 
e ra%-»enlnriero • farfeln • . dne 
facce della ste««a medaglia. 
per cui gli antirhi mettcvann 
in scena tragedie e commeilie 
impnslale sni medesimi con-
f l i l l i e sulle stesse fondamen-
tali domande. 

Sul contenoto aristocratico 
d i qnecta visione Mal raax non 
chiode gli occhi. Essa gl i aer-
Te a tpiegare i l Ti lal ismo d i 

una posizionc, comprcso il suo 
cslelismo soddisfalto c auto-
conteniplativn da croe di Con-
rail e che, sia pure con pin ain-
piezza e niinore ipucrisia, ri-
corda Malaparte . M a allora 
perche Antimemoires? I I l i to-
lo. con quel prefisso, farebbe 
pensare a una polemiea pi i i at-
luale. Come si sa, si e par
lalo di antiromanzo nelle d i -
scussioni sulla crisi del le for
me narrat ive: fu una formula 
di Sartre, a l l ' iniz io, sulle ope-
re della Sarraute. Malraux fa 
piultosto queslione di conte-
n u l i , rirhiamandost ancora al 
suo tradizinnalismo romanlico 
o umanistico. « Antimemorie ». 
perche i l l ibro dovrebbe r i -
spondere a a una domanda che 
gli allri libri di memorie non 
si pongono i>. E cioe non al 
a chi sono io o o o chi e I'uo^ 
mo a nella sua nudi la, come 
nclle Confessioni alia Rous
seau La domanda non riguar-
da i l a mucchio di segreti D 
d i e e I'uomo. secondo uno dei 
suoi personaggi, ma I 'uomo 
che a e quello che fa » e. qi i in-
d i , la prefigurazione involon-
laria chc I'uomo enmpie nel
la propria esisienza o nella 
propria sfida alia mortc, con 
la sua azionc ma anche con 
la a poesie des reves morts », 
la poesia dei sogni mor t i . I I 
sogno di De Gaul le d i sveglia-
re la Erancia alia sua passala 
a grandeur o nazionale (che 
pcrrt anche Malraux non ric-
sce a slrappare dalla re tor ica ) ; 
o I ' lnil ia addnrmenlata intor-
no a un Nehru inquielo e 
gentleman nel suo sogno di 
n non violenza n; o i l nuovo 
sogno colletl ivo della Irasfor-
mazinne nella Cina raccolia 
inlorno a M a o Tze d u n : gia 
questa prefigurazione risponde 
nei fat l i . sembra suggerire lo 
aolnrc, nella slessa breve d i -
slanza di una vita personate 
come la sua. Per cui non a 
caso ogni gnippo di eapilnl i 
riprendc i l l i lo lo (e a volte 
anrhe le pagine. le impressin-
n i . Ic atmosfere) dei l ib r i 
preredenl i : a I noci de l l 'A l -
trnburg »: < Ea tentazinne del-
I 'Occidenle»; « l^i via dei 
re o; * 1̂ 3 condizione umana i>. 
evocando un pa««alo per gnar-
dare i l presente. 

C'e una ri«p<i?ta a questa 
domanda? l / au lnre ha dato 
una rispoMa m n n r a : una visio
ne di Sisifo. E qui appare la 
vera difTidenza o la soslanza 
religio«a della visione di M a l 
raux, i l quale esclude proprio 
qnanto e'e o ci poo essere di 
la iro nella « prima civiltn on-
pace di conquislare tutta la 
terra ma inenpace di inventarc 
i propri tempti e le proprie 
tomhr* A qne«la vi*ione mnn
ra pen«o chr «i po««a a l l r ibn i r r 
la sra \e lacuna ri«prltn alia 
«te««a ambi / ione dr i la doman
da da cui si pane. E* un l i 
bro che inMMe sulle snpravvi-
venze Gl i sles«i mi t i non sol-
lecilano p in . soprallntto i gio-
vani. anrhe quel l i che rel icio-
samente vogliono templi nno-
r i . N o n solo i laici . N e risulta 
on l ibro di f ramment i anrhe 
important! , che si potrebbero 
slarcare come allreltanti rac-
conti suggestivi e senza rive-
stimenti sovTastrntlnrali Fra 
quesli si segnalann i eapilnl i 
mmvi «uirav\entnr iero della 
t via dei re • e i l dialogo fi
nale con Mao e ctin la Cina 
di Mao. d i . \ e la fo r /a del te
nia e del personaggio eoslrin-
ge Malraux a una forma di 
obiel l ivita rispeltosa che ri 
traduce nella ten ipHci l i del 
reioconlo documentario. 

MicheU Rago 

Gli aspetti tecnid del Salone dell'Equipaggiamento Antinfortunistico di Milano 

CONTRO LWORTUNIO NON BAST A 
LA PR0TEZI0NE INDIVIDUALS 

II principale limite della mostra e quello di essere dedicata solo a guanti, elmetti, fute, maschere, ecc. e di tra-
scurare i mezzi di difesa ambientale - Una mostra-mercato che non si preoccupa di «il lustrare » il problema 

II tema degli infortuni 
sul lavoro, che purtroppo 
e balzato nel modo piii 
triste agll onori delle cro-
nache piii e piii volte in 
queste ultime settimane, e 
stato tratt :to, da nn pun-
to di vista tccnico e tec-
nicostatistico, nella cornice 
delle manifestazioni autttn-
nali che ormai ogni anno, 
sempre piii numerose e piii 
specializzate, si tengono a 
Milano nei padiglioni del
la Fiera Campionaria. 

II Salone dell'Equipaggia
mento Antinfortunistico 
e del Vestiario da Lavoro, 
alia sua seconda edizione, 
sembra aver trovato una 
sua formula definita an
che se discutibile sotto al-
cunt aspetti, parallelamen-
te ad esso, tecnici d'azien-
da, specialisti in antinfor-
tunistica dell'ENPl, tecni
ci ed osservatori di varia 
spectalizzazione hanno da
to vita a tre giornate di 
discussione e di studio de
dicate specificamente ai 
a mezzi personali di pro-
tezionen nei settori della 
meccanica, della petrolchi-
mica, dell'elettricita e del-
I'edilizia. 

Lo sfondo sul quale si 
proiettano queste iniziati-
ve, indubbiamente interes-
santi e tali da recare (se 
si verificheranno determi
nate altre condizioni) un 
contributo positivo alia so-
luzione di un vecchio e gra
ve problema, appare, nel 
nostro paese, pesante, se 
non addirittura cupo. Van-
no 1965 vedeva, nel campo 
dell'industria, oltre un mi-
Hone di infortuni sul la
voro, dei quali 2.557 mor-
tali. A questi si aggiunge-
vano oltre 240.000 infortu
ni nell'agricoltura, dei qua
li 966 mortali. Oltre alia 
falcidia degli incidenti ve
rt e propri, occorre tener 
presente I'incidenza delle 
malattie professionali. 

Nel corso degli «incon
tri u tra tecnici, sono emer-
si numerosi spunti, rendi-
conti di esperienze, pro-
blemi particolari, fatti tec
nici di particotare rilievo. 

Altrettanto interessante, 
la mostra, che presentava 
perb, diciamolo subito, due 
limitazioni assai severe. Si 
e trattato, per prima co-
sa, di un'esposizione dedi
cata solamente ai mezzi 
individuali di protezione ed 
al vestiario da lavoro. In 
secondo luogo, si e trat
tato di una mostra-merca-

Tre l ip! di c protezione Individuate »: uno schermo per saldare; un elmetto di sicurezza e una visiera per saldatore 

to, cui partecipavano esclu- i t dispositivi che automa 
sivamente produttori e ven-
ditori dei mezzi di cui so-
pra, che, come e logico, 
offrivano semplicemente 
la loro merce, senza com-
menti e senza un inqua-
dramento tecnico e tecni-
costatistico dei relativi 
problemi. 

La prima di queste limt-
tazioni appare gia molto 
seria. Nelle industrie, nei 
cantien, nell'agricoltura, 
nelle miniere, bordo del
le navi soltanto in certi 
casi i problemi antinfortu-
nistici si risolvono con 
mezzi individuali: e cioe 
guanti e manopole per pro-
teggere le mani, maschere 
filtranti antipolvere e ve-
re maschere antitossiche, 
tute di vario tipo, fino al-
le tute integrali antifiam-
ma, lucenti di alluminio 
e pesanti d'amianto, acchia-
li filtranti antiattinici ed 
occhiali antischegge, elmet
ti, visiere, ghette, scarpo-
ni antiacido e antiurto e 
cosi via. Ma in un numero 
maggiore di <,asi. i mezzi 
di protezione contro gli in
fortuni e contro I'insorgere 
di malattie professionali, 
riguardano I'ambiente. Nel 
campo dell'elettrotecnica, 
ad esempio, anche se chi 
lavora su installazioni ed 
impianti si vale di cinture 
di ancoraggio, guanti di 
gomma e pinze isolanti, 
la gran pirte dell'infortu-
nistica riguarda I'impianto 
stesso: le grigtie di prote
zione debitamente messe a 
terra, le distanze di sicu
rezza, le barriere isolanti. 

ticamente sezionano una 
parte dell'impianto quando 
un uomo apre un cancel-
letto, entra in cabina o to-
glie una protezione, sono 
essenziali ed insostituibili, 
e la relativa tecnica di di-
sposizione e d'installazione 
e tutt'altro che semplice. 

Nel campo della chimi-
ca, il discorso e ancora 
piii evidente, e nel contem-
po mette in luce una real-
ta ancor piii complessa. I 
prodotti chimici d'uso in-
dustriale sono sempre piii 
numerosi, e quelli di re-
cente introduzione non sem
pre sono ben conosciuti; 
alcuni sono piii o meno 
tossici, altri possono cau-
sare dermatiti ed altre ir-
ritazioni, altri ancora pos
sono dar luogo ad aller
gic Si tratta di conoscere 
i pericoli che tali prodotti 
comportano, per potersene 
difendere; e sorprendente, 
in certi casi impressionan-
te, la disinvoltura con cui 
si introducono comunemen-
te nella prassi industriale 
prodotti che presentano un 
grado di pericolosita piii o 
meno spinta, senza che chi 
comincia a servirsene si 
preoccupi anche soltanto di 
raccogliere dati ed eventua-
li esperienze sull'impiego 
dei materiali stessi. La re-
cente tragica esperienza vis-
suta nel Vigevanese con il 
benzolo fa scuola; non tut-
te le situazioni sono cosl 
gravi e pericolose, ma e 
certo che la chimica, usa-
ta senza la debita prepa-
razione e rilievi adeguati, 
che permettano di difen-

VIAGGIO NELLA R. D. T. 
diinsegnantie studiosi 

Una delegazione italiana ha visitato scuole di vario tipo inserite nelle 
strutture agricole che lo Stato socialista ha creato nelle campagne 
II aCentro nazionale di 

studio per la scuola nelle 
campagne», dell'Alleanza 
Nazionale Contadini, ha or-
ganizzato un viaggio di 
studio nella RDT in colle-
gamento con la corrispon-
dente associazione (VDGB) 
di quel Paese. 

Un gruppo di insegnan 
ti e studiosi italiani si e 
quindi recato nei giorni 
scorsi in diverse provincie 
della Germania Orientale 
per visitare scuole di va
rio tipo inserite nelle s t ru t 
ture agricole che lo Stato 
socialista ha creato nelle 
campagne: cooperative e 
poderi di Stato. Sono stati 
dieci giorni di intensi con 
tatti cultural! ed umani, 
articolati in riuniom di la 
voro con i van responsa 
bili dell'educazione pubbli 
ca e dei processi di pro 
duzione agricola, in so-
pralluoghi alle realizzazio-
ni concrete con attento 
esa.ne delle attrezzature e 
delle soluzioni edilizie nel 
quadro complessivo delle 
strutture ambientah, in 
colloqui con insegnanti, 
studenti, contadini ed 
operai. 

La delegazione ha avuto 
modo di assistere alio svol 
gimento di alcune Iezioni. 
alia verifica di alcuni pro 
cedimenti ed alio studio 
delle fasi di passaggio dal 
precedente sistema scola-
stico (di scuola obbligato 
ria per 8 anni) all'attuale 
(scuola obbligatoria per 
10 anni), perdurando an

cora il periodo di salda-
tura. 

Sono stati esaminati e 
discussi anche i metodi im-
piegati ed i libri di testo 
adottati, nonche la prati-
ca utilizzazione di appa-
recchiature moderne (labo-
ratori per la chimica, le 
scienze, la fisica; gabinet-
ti linguistici; attrezzature 
sanitarie e palestre ginni-
che). 

In generale e stato ri-
conosciuto l'eccellente li-
vello dei mezzi e sussidi 
didattici, l'attenta cura con 
cui sono stati realizzati i 
collegamenti materiali tra 
le scuole e tutta la circo 
stante sistemazione urba-
nistica, i sprvizi di tra-
sporto e raccolta degli 
alunni per le scuole conso 
hdate, vedendosi in t u t 
to questo, a ragione, il po 
sto cent rale che la scuo 
la occupa nella considers-
zione di quella societa (ad 
Halle, si e costruita come 
prima cosa la scuola: a t 
tomo ad essa successiva-
mente e sorta la citta nuo
va). 

Ma cio che ha maggior-
mente impressionato, al di 
la d'ogni discorso tecnico 
e scientifico, e stato il tipo 
nuovo di rapporto umano 
che si e creato nelle cam 
pagne e nella societa in 
genere. Uomini impegnatl e 
competent!, eppure sempli-
ci e franchi, testimoniano 
nel loro quotidiano lavoro 
tutta la ricchezza d*una 
realta nuova. II socialismo 
ha saputo liberare una lar-

ga gamma di energie, riu-
scendo a fare del modesto 
operaio di 20 anni fa un 
dirigente serio e respon-
sabile, un insegnante, un 
tecnico. E' una societa p ro 
tesa verso il Tuturo a cui 
guarda con fiducia e con 
ottimismo: in essa la scuo 
la non e un episodio mar 
ginale o separate ma rap
presenta invece il punto di 
coagulo, lo stimolo, con 
rapporti di interazione pro-
fondi e vitali. 

Di fronte a tale realta 
non pu6 non colpire dolo-
rosamente, come e stato 
riconosciuto nel comunica-
to finale emesso dalla de
legazione italiana, il fatto 
che, da parte dellltalia, 
si neghi il riconoscimento 
alia RDT come stato sovra 
no, alimentando cosl il cli 
ma di tensione e la divi 
sione tra i pODoli ed impe 
dendo o per lo meno ren-
dendo difficili quei contat-
ti di cittadini e di studio
si che potrebbero essere 
ricchi di risultati per i 
tedeschi dell RDT come 
per gli italiani. 

Alberto Alberti 

dersi da eventuali pericoli 
occulti, pud causare situa
zioni assai gravi: 17.000 
lavoratori colpiti nel 1965 
da malattie definite «Tec-
nopatie diverse », tra le ori-
gini di tali malattie pro
fessionali, le intossicazioni 
di natura chimica costitui-
scono la maggioranza. 

E protremmo continuare: 
in un cantiere, un elmetto 
costituisce una protezione 
efficace contro la caduta 
di piccoli oggetti, ma non 
certo contro la caduta di 
un'impalcatura o il cedi-
mento di una struttura. In 
UTia miniera, un equipag-
giamento adeguato pud 
proteggere contro ferite ac-
cidentali ed anche contro 
I'insorgere di forme reu-
matiche ed artritiche, ma 
non certo contro frane, 
esplosioni, gas tossici. 

La seconda di quelle che 
abbiamo chiamato «limi
tazioni » della manifesta-
zione milanese, riguarda, 
come abbiamo detto, I'im-
postazione del Salone, e 
cioe come mostra-mercato, 
affidata esclusivamente al-
I'iniziativa dei fornitori di 
mezzi di protezione indi
viduali e di indumenti da 
lavoro. E' chiaro che una 
simile impostazione e la 
piii facile: fatto, a tempo 
opportuno il «lancio » del
ta manifestazione, e curato 
che i locali siano adatti 
e pronti al momenta op
portuno, non resta che at-
tendere la risposta dei po-
tenziali espositori, poi del 
pubblico; un buon a suc-
cesso », espresso dalla sta-
tistica sul numero degli 
espositori, sull'area occupa-
ta e sul numero dei visi-
tatori, si ottiene quasi sem
pre. Se poi nei limiti del
la mostra-mercato vie-
ne concluso un buon vo
lume di affari, tanto me-
glio: la manifestazione sa-
ra di certo ripetuta Van-
no prossimo, eventualmen-
te su basi piii ample. 

Un'impostazione del ge
nere pub essere soddisfa-
cente quando si tratta sem
plicemente d i presentare 
una certa jamma di pro
dotti, siano essi macchine, 
impianti, merci speciali, 
prodotti intermedi o fini-
ti, ove interessa quasi esclu
sivamente promuovere le 
vendite e Vallacciarsi dt 
nuovi rapporti commercia-
h su basi nazionalt ed an
che internazionalt. Ma nel 
campo dell'antinfortunisti-
ca, i proble-ni sono di ben 
altra portata, ed un'azio-
ne efficace ha bisogno di 
iniziative ben piii estese 
ed approfondite: conferen-
ze, proiezioni, «r stand» 
esemplificativi di situa
zioni tipiche, statistiche 
popolarizzate ed illustrate 
in modo concreto da esem-
pi tratti dall esperienza 
quotidiano, ed altri mezzi 
test a popolarizzare una 
tematica tanto dolorosa, e 
per aumentare tra i lavo 
ratori ed i tecnici le cono-
scenze in materia, in mo
do che I'azione per la di
fesa integrate contro infor
tuni e malattie professio
nali si allarghi e si vivi-
fichi sotto una spinta pro-
veniente da varie istanze. 

Paolo Sassi 

notizie di poesia 

« 

Antologie dei 
rnutanti cubani » 

Alle riviste, alle piccole 
case editrici, alle iniziati
ve politico-culturali delle 
sinistre e della gioventu 
sembra ormai affidato l'au-
tentico cosmopolitismo let-
terario, quello cioe che non 
resta tributario delle mo
de e degli snobismi intel-
lettuali, della pubblicita e 
dei sentimentalismi sliri-
cheggianti: questa sembra 
essere ancora una volta la 
constatazione da fare quan
do ci si informa sui piii 
diversi e periferici movi
menti poetici del pianeta. 
Se la nostra vicina Fran
cia sembra avere una « co-
scienza esagonale» della 
cultura come la rimprove-
ra Michel Foucault, I'auto
re di «Les mots et les 
choses », ritrovandone chiu-
so il giro d'orizzonti, — 
parole e cose — fra i la-
ti-confini del Paese, che co
sa dovremmo dire del no
stro Paese e delle sue cu* 
riosita culturali? Che ha 
una « coscienza marittimo-
appenninica »? 

Le ultime novita delle 
riviste di poesia e lettera-
tura ci portano, per fare 
solo alcuni esernpi, un nu
mero speciale di Union la 
rivista dellTJnione degli 
scrittori cubani, dedicata 
alia Letteratura del Viet
nam (e in Italia, dopo la 
prima apparizione in rivi
sta delle poesie del mona-
co buddista Thich Nath 
Hahn, chi ha mai potuto 
leggere i versi di To Huu, 
di Che Lan Vien, di Huy 
Can, di Hoang Trung 
Thong?); una antologia di 
Poeti portogusi sulla rivi
sta cattolica di sinistra 
francese Esprit: un nume
ro speciale di El corno 
emplumado di Ciudad de 
Mexico dedicato alia Poe
sia cubana; un numero de 
La battana di Flume sul
la Siluazione della poesia 
concreta; una nuova col-
lezione delle Editions PJ 
Oswald di Honfleur intito-
lata La poesia dei Paesi 
socialisti, con una prima 
antologia di Diciassette poe
ti della Repubblica Demo 
cratica Tedesca, un volu
me del piii grande poeta 
ceco vivente, Vladimir Ho-
lan, Dolore, e l'annuncio 
di antologie di Laco No-
vomesky, Ferenc Juhasz, 
Volker Braun, poeti cinesi 
contemporanei, ecc. Per 
non parlare di Poesie en 
movimiento, l'antologia del
la poesia messicana dal 
1915 al 1966 curata da Paz, 
Chumachero, Pacheco e Ari-
djs per i tipi della Siglo 
Vemte. e ancora, dagli Sta 
ti Uniti, il terzo numero 
della rivista Some thing 
con un sensazionale colla
ge (A Vietnam assembla
ge) che inizia dalla coper-
tina del apittore cinema-
tografico» Andy Warhol 
con lo sferzante slogan 
ritmato: Bomb Hanoi, 
Bomb Hanoi, Bomb Hanoi 
e che viene dopo il succes-
so senza precedent! di A 
Poetry Reading against the 
Vietnam War di Robert 
Bly e David Ray e Where 
is Vietnam di Walter Lo 
wenfelds._ 

E non si tratta delle en 
nesime « compromissioni a 
politico-letterarie, si ba-
di bene; piuttosto delle ul
time <t sperimentazioni» 
poetiche con i «materia
li » piii «contemporanei» 
o a futuribili». Valga, m con-

ferma, la consapevolezza di 
questo rapporto spregiudi-
cato tra realta (o « irreal-
ta», come dicono i poeti 
americani che vogliono « a-
bolire la realta», secondo 
il motto emblematico de
gli hippies), che presiede 
all'antologia della « Poesia 
cubana» nella rivista di 
Sergio Mondragon e Mar
garet Randall: « questo nu
mero lo dedichiamo alia 
nuova poesia cubana come 

documento di coscienza poe-
tica che e la forma per 
eccellenza della coscienza 
politica... poetica e politi-
ca, due entelechie, scontro 
e riconciliazione... eppure 
niente piii lontano dalla 
sensibilita estetica cubana 
che l'irrisorio realismo so
cialista, niente piii alieno 
e piii provocatore delle ri-
sa dei suoi poeti che le 
consegne partitarie, poche 
opere piii indipendenti di 
queste dei rnutanti cuba
ni... il che, secondo la chia 
ve poetica di Jose Lezama 
Lima, e credibile perche 
incredibile, e certo perche 
impossibile...». Ci resta, 
forse, qui l'obbligo-piacere 
di far Tindice di nomi che 
viaggiano sempre piii ra 
pidi, comunque, nelle an 
tologie delle « riviste mili-
tantin. Dopo quello del 
« vecchio » Nicolas Guillen 
che apre — senza ironia — 
la lista dei giovani poeti 
(e appena uscito a Cuba 
il suo ultimo libro di poe
sia, // grande Zoo, gia tra 
dotto in Francia — da 
Claude Couffon — e pub-
blicato. con la prefazione 
del poeta haitiano Rene 
Depestre dalle Edizioni di 
Seghers), i nomi di Mi 
guel Bamet (in questi gior
ni di passaggio in Italia 
per la traduzione presso 
Einaudi del suo Biografla 
de un cimarrbn), di Ro 
berto Fernandez Retamar, 
di Cespedes, Ramos, Ri
vera, Fernandez, Jamis, 
Suardiaz, Diego, Lima, Alo 
ma, Casaus, Alfonso, More 
jon, Rivero, Luis, De Fe 
ria, Leon, Lolo. Castro, Ro 
casolano, Cuza Male, Pa 
dilla. Rodriguez, Lopez ecc. 
Nomi che $jia ritornano, 
ad ogni modo, anche nelle 
riviste italiane, sia pure 
in limitate apparizioni: si 
veda la piccola antologia 
dei vincitori del Premio 
Casa de las Americas 1967 
pubblicati nell'ultimo nu
mero di Prospetti (insieme 
alio spagnolo Felix Gran
de Lara) i nomi di Rene 
Depestre, Miguel Bamet 
(la stessa poesia dell'anto-
logia messicana). Manuel 
Diaz Martinez... 

II ragionamento che Octa-
vio Paz premette all'antolo 
gia messicana — « non c'k 
una poesia argentina c 
messicana o venezuelana 
o cubana: e'e una poesia 
hispano-americana. Le sto-
rie nazionali della nostra 
letteratura sono artificial! 
come le nostre frontiere 
politiche* — potrebbe, in 
fondo anche a queste n n o 
tizie», estendersi a confi-
ni piii vasti. Gramsciana-

mente aggiungendo che que
sto e il secolo della lev 
teratura che si mondializ-
za, della poesia planetaria. 
Se soltanto a 1'aggiorna-
mentoa non fosse affid*-
to alle riviste dei «medl-
tantl-militanti..». 

(a cura di G. Toti) 
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