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La prima traduzione del 
«Cor$o di linguistica generale» 

Per 40 anni 
De Saussure 

fermato 
alle Alpi 

Superando dimenticanze e polemiche, Tullio De 
Mauro ha offerto finalmente un testo «di incal-
colabile importanza nella storia della linguistica 
moderna»aggiungendovi una vasta serie di note, 
di precisazioni e una interpretazione critica che 
tende a recuperare la radice storicistica dell'opera 

I I Corso di linguisliia gr-
nerale del ginr-vrino Peril i-
namj iJe Snuisurc, prescnl.ilo 
ora dall'eil. Later /a (pp. 187). 
per dirla con lc parole di Gin-
l io Lcpechy, uno dei suoi re-
centi studiosi, a era di-stinnlo 
ad avore un'intportunzii incat-
colabile nella storia della lin
guistica mudernnrt. Kt i i lenl f -
mente Lepschy non allude al
le infinite c ardile applirazin* 
n i dello strulluraliMiio d ie HV-
vrngono nelle mode odierne, 
per rui s'incontrano lanto « se-
miologic o ad nllrri l . inl i can-
loni . Allude ai dil iatl i l i e alle 
indagini elm dal Cor.u> sono 
nali e coniinuano, e rhe pi'iiV, 
pur Iruvando ci l i i c r ipemis-
eioni in tulla l lnropa e prr-
fiino nel (#iapponc, da Mo-
ica a Praga a (inpeuliajfrn, a 
T o k i o , erann rimasli furmi ai 
confini i lal iani , ben pnardali 
da rigidi doganieri linguisti 
tu l le Alp i iuvaliciibili- De 
saussure svolse le sue lezio-
ni a Cinevra fra il l<)06 e il 
1911. M o r i nel 1013 senza ave-
re avuio il tempo di siste-
niare i l cnnlcnuto dei « cor-
si D in un'opera cotnpiiila. Fu-
rono due srolari. Cli . Hally e 
A . Serlieliaye, a r imi- ire i 1 ti
ro appunli con quclli di al lr i 
compogni confronlandoli con 
qualchc minitla del maeslro. 
Questo loro leslo apparve nel 
1916. Per avrro una trailu-
7ione in italinno ci sono vn-
lut i poco pin di qiiaranl'aniii . 
E non e mica vero d i e in 
I ta l ia , frallanlo, ei Iraducrsso 
poco. E' i|iiestinne di scellc-
Ne l 1967, la traduzione e ope
ra d i un linguista delle nuove 
generazioni, Tu l l io De Mauro, 
che quasi a enmpensare i l r i -
tardo e la dimenticanza dei 
•uot predecessor!, non si e l i -
milato alia pura presentazio-
ne del testo. V i ha premesso 
un saggio orientativo e ha 
aggiunto un corpo di altente 
H notizie n sulla biografia. Bul
la formazione, sulle font! cnl-
lural i delTaulore. sulla for lu* 
na dell 'opera, ecc. Infine. un 
corredo di note e una bibl io-
grafia finale arricrhiscono e 
chiariscono i l panorama, con 
r i fer iment i . f ra I 'altro. agli 
odierni studi critici sulla for
mazione del trsto che pongo-
no i n discussione vari punti 
dell 'edizione iniziale. 

Croce lo ignoro. Anche i p iu 
meritcvol i linguisti — e noi 
la remmo, in queslo caso, piut-
toslo seven anche con Ben-
venulo Terracini . Devoto e lo 
atesso Pagliaro — se ne sono 
•br igal i con brevi appunli e 
citazioni, riducendosi a una 
forma di cri l ira a ilcll'assen-
aa », e cine cscludendn la pre-
senza obtelliva dcU'oggello in 
esame. La pr ima rspnsiztone 
critica che avesse una risonan-
• a f a quclla d i un filosofo. i l 
manusta Calvano delta Volpe, 
nel la Critica del gusto. Paral -
lelamente sorgevann nuove ge-
neraztoni di linguisti — Segre, 
He i lmann, Rosiello, Lepschy e 
l o stesso De Mauro — con po
s i t ion! diverse fra loro, ma 
tutt i ormai impegnati nella 
problemaiica aperta dal Corso. 
E d eccoci, finalmente. alia tra
duzione. 

C'e una spiegazione a tanta 
Indifferenza? Forse appare qui 
uno dei caratlrri di ritardo 
del la nostra cultura. atlenta 
p i u al le forme rhe al le idee 
proprie e a l tn i i . M a il giudizio 
deve andare oi l re. I^i ncuit.i 
d i de Saussure era data dalla 
•na impostazione mrtndnlo-
gica. la quale non permelleva 
risaltali immediati al di ftiori 
d i quella neres<ita d i impo-
•tazione. ma naturalmente pre-
parava nuovi campi d i inda-
Rint e rompeva gli schemi del
le discipline chiuse. sollerilan-
do a un rigore scientifiro che 
aottoponeva a dura prova Cap-
pl i raz ione filolngtra tradizio-
nale. Fra I'altro. a una l ingni-
t t i ra o a una storia della l in
gua considerata per lo piu a 
part i re dai tesli letterari . al 

A dodici mesi dalPalluvione la grande Biblioteca fiorentina incomincia a muovere i primi passi 

La Nazionale ha fatto miracoli 
ma la «convalescenza» sara lunga 
Mac chine e strumenti che semhrano appartenere al regno della fantascienza — L'abnegazione degli stu-
denti e degli operai — A colloquio con il direttore professor Casamassima — Occorre che siano assicurati 
metodicamente fondi, personate e mezzi adeguati — Uno sforzo ininterrotto che dovra durare vent'anni 

prestigio della lingua s n i i u , 
niclaforica o « lelter.iU n, i 
linguisti iniiderm — ad es il 
M a i l i m l , rif.K eiulosi alio sles-
so de Sniisiure — oppunpouo 
lo studio della lingua « del-
Cuomo ii, e cine I ' isl i t imoim 
soci.de, il sisiema dei se^ui 
linguisliei cousideralo nella 
sua arliilrarielii e lolalita. 

A i|iieslo ptinlo le polemi-
d i e stillo storieismo opposto 
alio striilluralismo si \ t iolauo 
di senso, o non lianno il senso 
che alcuiii leniienziosamenle 
Mtrrehheni. IS6 lo storieismo 
•Ii cui ipii si p j r la ha nulla a 
che vctleie eon l.i l e o r u mar-
xisla ( ' i i islamenle, mi pare, 
alludendo a (pieste polemiehc 
estese nel campo liiiguistico, 
Do Mauro trndo a \cdere le 
o acevnttmzioni mistiche e irra-
ziotudi n di utio « storieismo 
bclleltritfico n o di dcrivazione 
idealislica, da cui un'atitenlica 
visione ilella sloricila della l in
gua andava liherala. Ne il me-
todo saussuriano e responsahi-
le delle deformazioni e delle 
mode di cui s'e dello pr ima: in 
pralica esse arrivano dallo 
stesso vi7io di helleltrismo pa-
lelieo o di improvvisaziouc 
iileologiea, che de iono rcsla-
re i veri hersagli di lotta per 
una cultura (e quiudi per una 
polit iea) su bnsi m.iierialislc. 

E* chiaro. ad esempio, che 
la termiiiologia pioposla da 
do Sau*Mire nel suo Corso, 
le sue famosc < ilieolomie o n 
indi \ iduazioni deserillixe di 
due momeuti accoppiati in un 
oggcllo unitario della sua in -
dagine (» litipua-parola o; a si-
gnificato • significanle o; a sin-
cronia-diacronia », ecc.) , sono 
diventate di uso comnne per-
sino presso gli a storicistio. Se 
o una dimostrazione di vital i tu, 
non ci si puo fermare ad essa. 
La dicotomia di partenza ha 
fomi to , in realta, la maggiore 
approssimazione alia dtalellica 
del linguaggio. M i pare cioe 
che la coppia a lingua-parola n, 
dove per lingua si considera 
i l momento isttluzionale-socia-
le del sistcma linguislico (apro-
dotto sociale della facolta del 
linguaggio » e « insieme di con-
venzioni necessarie, adottate dal 
corpo sociale D ) , e per parola 
si intende cio che e individua
te, a una funzione del sogget-
to part ante i>, ossia l*a alto indi
viduate di volonta e di inlet-
ligenza a compiuto da chi par-
la, non contraddice — tutl 'al* 
tro — il postulato di identita 
fra -pensiero e linguaggio, la 
conclusions di Marx secondo 
cui tla realta immediala del 
pensiero e la lingua ». per cui 
sido nella concretezza della 
l ingua i l pensiero sfugge alia 
dispersione e all ' indeterminato 
per divenlare « alto di volon
ta D, scclla. 

Sono queste anche le ragio-
ni per cui i l testo ora pre-
sentato al giudizio diretto de i 
leltori i lal iani si e prestato 
e si presta ancora a una varie-
la d i interpretazioni che le po-
lemiche e I'isolazionismo cul-
turale italiano hanno ancora 
dislorto. Non si tratta, cioe, 

.solo di silenzi e dimenticanze. 
Le radici ideologiche « scienti
s t o del ginevrino porlano a l -
cuni a una elahorazione di mo-
de l l i . e non manca r h i . ne l -
I'estremo razionalismo del g i 
nevrino vede lo sfondn del le 
idee platonirhe. De Mauro , 
dalla sua riflessinne di qitesti 
anni e dalle ul l ime di<cussinni 
punltialmente indicate nel la 
sua introdurione e nelle note. 
r i ra*a gli d e m e n t i per nna in
terpretazione che sposta i l d i -
srorso proprio ver«o la fina-
l i la slnrici ' l ica. c che orcor-
rr , romunqne. regislrarc: « tin 
impianto di pensiero srientifico 
e rationale e una prospettira 
da grammaire generale razio-
natistira sono al serrizio tTuna 
conclusianc prafondamcnle sto
ricistica » 

Michele Rago 

«QUINDICI» N. 3 

La «cultura» della CIA 
L'editoriak che apre il numero di ottobre delta rivista men-

lite «Quindici» solleva il problema delle initiative cultural] 
sostenute in Italia dalle Fondazjoni di comodo emanate dalla 
CIA. 

c Che cos'e un uomo? > e il titolo di una lunga lettera che 
il pacifista americano David McReynolds ha indirizzato a tutti 
i soldati di leva o gia combattenti nel Vietnam per tnvitarli a 
sostcnere la cessazione della guerra E' un documento che 
c Quindici > riporta integralmente dal « Berkeley Barb » di San 
Francisco 

Valerio Riva. in un articolo su c Che * Guevara analizza il 
senso della guerriglia latino Americana. D n. 5 di c Quindici » 
pubblica articoli di Giangiacomo Feltrinelli e Fidora Molinari 
contro la nuova legge di P.S., di Umberto Eco su McLuhan. di 
Guido Neri su Michaux. e altri intencnti di FUippini, Pagliarani, 
Corrado Costa, Giulia Niccolal. 

»»»••> m» <j*i*%g^ ' f 

La Biblioteca 
Nazionale di 
Firenze nei 
giorni succes 
sivi al l 'al lu-
vione: studen-
ti e soldati 
lavorano af-
fannosamente 
per salvare 
dalla distru-
ztone le sue 
preziose rac
e d te 

Ma la convalescenza sara lun-
ghissima. Un anno per rifare 
e rimodernare il catalogo; set-
te anni per rendere nuovamen-
te presentabili le raccolte di 
giornali e di libri moderni; 
died anni per restaurare le 
opere di pregio dall'Ottocento 
in poi; venti anni per i codici 
antichi e per le stampe... 

Compiuto il grande sforzo, 
bisogna continuarlo metodica
mente, assicurando la conti-
nuita dei fondi, del persona
te, dei mezzi indispensabili. 
11 momento dell'entusiasmo e" 
finito. Ora si tratta di soste-
nere uno sforzo ininterrotto 
per quattro lustri. A questo 
scopo e stata presentata, da 
tempo, la proposta di una leg
ge speciale: proposta eviden-
temente non gradita al mini-
stro Gut che, sollecitato da un 
voto unanime dell'Amministra-
zione Provinciate, ha fatto ri-
spondere in modo brusco rive-
lando qual sia la differenza 
Ira la Pubblica lstruzione e 
la Educazione Privata 

Ai burocrati. si sa, non piac-
ciono i programmi a lunga sea-
denza ni le riforme radicali. 
Purtroppo il piano di rinasci-
ta della Nazionale riunisce le 
due caratteristiche. A qualsia-
si persona ragionevole £ evi-
dente I'assurditd di riportare 
semplicemente Vorganismo al
io stato originario senza tener 

Trasformata per meta in ospedale in cui curare se 
alia vita. Molto piu rapidamente di quanto fosse spe 
nafta saliva dalle cantine al primo piano e le macchi 
edijicio per risputare in strada palate di melma e residui di li 
dall'acqua. impastati dal fango — tra cui gli esemplari uni 
stati dispersi in tulta Italia, dovunque esistesse un forno ada 
colore, I'immersione dell'intero 
catalogo senza cui i tre milio 
ni di « pezzi > della biblioteca 
erano come le foglie in una 
foresta: indistinguibilt, introva-
bili. Ogni scheda (e sono otto 
milioni!) dovette venire asciu-
gata, pulita, restaurata, foto-
grafata o ricostruita. Un la-
voro immane che, in forma 
provvisoria, verra terminato < 
tra breve cosicchd, a fine an
no, la maggior parte dei beni 
della Nazionale sard nuova-
mente a disposizione del pub-
blico. 

In questi dodici mesi si so
no fatti miracoli, E il mag
giore e la creazione di un'or-
ganizzazione capace di rico-
struire cio che poteva appa-
rire definitivamente perduto. 
Meta del palazzo e\ come di-
cevamo, un ospedale in cui la 
biblioteca cura se stessa con 
macchine e strumenti che sem-
brano appartenere al regno 
della fantascienza. Un immen-
so cassone disinfetta senza so-
sta — ormai da un anno — 
monlaane di carta combinando 
I'azione del vuoto e dell'ossi-
do di etilene. Bagni di solu-
zioni scientificamente studiate 
ripuliscono foglio per foglio i 
codici che poi, stest su gra
te di nylon, vengono seccati 
in apparecchi grandi come 
stanze. Altri bagni. strumenti 
deumidificatori, cappe per eli-
minare i vapori nocivi prov-
vedono. in un gabinetto appo-
sito, al restauro delle stam
pe. In un salone e al lavoro 
una tipografia per ta scheda-
tura e la preparazione della 
bibliografia. In un altro una 
legatoria industriale da nuo
va e robusta veste ai volumi 
ricostruiti. Dappertutto si ag-
girano operai e tecnici in co
rnice bianco, infermieri e cli-
nici. per ammalati poveri e 
ricchi: i volumi moderni, uti-
Ii ma non preziosi, e quelli 
antichi, insostituibUi, da restl-
tuire alia forma originaria, 
dai margini alia rilegatura 
dell'epoca perche anche la for
ma ha un valare storico. E-
sperti di tutte le nazioni si 
chmano con infinita pazienza 
sui tavoli operatori sit cui giac 
ciono i cast piu difficili ed 
applicano sotlilissime veline 
con la stessa deltcalezza con 
cui si fascia un bambino u-
sttonato. 

La Nazionale. cotplta al mo
re dall'alluvione, non ha ac-
cettato la sconfitta. Coll'aiuto 
dt tutto il mondo della cultu 
TO, grazie alia generositA de 
git studenti e degli operai ac 
corsi nel primo mese a sguaz 
zare nel fango. alia devozio 
ne e al sacrificio del perso 
nale che ha conttnuato I'ope 
ra giorno per gtorno, & rina 
ta. t Oggi — mi dice il profes 
SOT Casamassima, direttore 
della biblioteca e principale ar 
tefice del miracolo — d sono 
tutte le premesse per raggiun 
gere Vobiettivo cui abbiamo 
immediatamente mirato: Q ri 
pristino e la ristrutturazione 
della biblioteca. Potremmo de 
dmre senz'altro buona la si 
tuazione se fossimo sicuri di 
avere anche in futuro gli aiuii 
t i fondi necessari >. 

L'opera i tnfatti soltanto agli 
inizi. Come un degente che ha 
superato la peggiore crisi, la 
Nazionale comincia a sollevar-
$i 9 a tentart I primi passi. 

FIRENZE, novembre 
stessa, la grande Biblioteca Nazionale sta tornando 
rabile un anno fa, quando la traccia vischiosa della 
ne estrattrici scavavano nelle viscere dello storico 
bri spappolati. Un milione e duecentomila volumi. accartocciatt 
ci acquistati nel Seicento dal gen'mle Mapliabechi — erano 
tto per I'essiccazione. Altrettanto grave, anche se meno spetta-

conto dei difetti e delle in 
sufficienze di cui gid soffri-
va. Tutto il lavoro e" quituli 
stato impostato sul doppio bi-
nario della ristrutturazione e 
del ripristino. I miliardi che 
ai spendono oggl devono ser-
vire non solo a ricomporre le 
raccolte, ma a realizzare una 
struttura dalle funzioni mo-
derne. 

Una biblioteca come questa 
di Firenze — afferma il pro
fessor Casamassima con quel 
tono mite con cui nasconde la 
durezza di una forza della na-
tura — non e un deposito qua-
lunque di libri. E' un centro 
di cultura, uno strumento per 
gli studi. La sua portata e in-
ternazionale. La sua organtz-
zazione deve essere tale da 
corrispondere a questi biso-
ant. Cid sigmftca mille cose: 
microfilm e meccanizzaztone 
dei servizi, catalogo nel for-
mato internazionale e coope-
razione con le altre bibliote-
rhe nazionali e straniere, e via 
dicendo. 

Rinnovalo Vorganismo qual 
£ la sua funzione? Non solo 
quella di una biblioteca circu
late. Ma quella di un cenlro 
qualificato di studt. di pub-
blicazioni scientifiche, dt n-
cerche di prima mano — dai 
manoscritti alle collezioni di 
giornali. Gid prima dell'allu-
vione questi compiti, diciamo 

cosi universitari, non potevano 
venire affrontati per mancun-
za di personate e di mezzi, ma 
soprattutto per la deficienza 
generate del sistema nazionale 
delle biblioteche che scartca-
va ogni necessitd sull'unico 
orgamsmo robusto a disposi
zione. 

Ricostruire e rimodernare la 
Nazionale costiiuisce percid 
uno sforzo in parte vano se non 
si accompagna al riassetto ge
nerate delle biblioteche comu 
nali, universitarie. statali. Lo 
scopo deve esser quello di coor 
dinare e decentrare i lavori 
per offrire agli studiosi, in ogni 
cittd, uno strumento valido pet 
i loro bisogni come £ oggi — 
rara eccezione — la Comunale 
di Milano. 

In questo campo, come negli 
altri settori della cultura e del
ta vita sociale, il 4 Novembre 
ha messo in luce le antiche. 
gravi insufficienze. Ricostruire 
per tornare al punto di par
tenza sarebbe assurdo. Alia 
Nazionale se ne sono rest con
to immediatamente ed hanno 
impostato tutto il lavoro in 
un'ampia prospettiva futura 
contando sulla intelligente com-
prensione del governo e del 
Ministro dell'lstruzione. Non 
vorremmo che questo fosse 
I'unico errore. 

Rubens Tedeschi 

A Savona all'etd di 79 anni 

scfiede | 

E morto il poe ta Camillo Sbarbaro 
La collaborazione alia « Voce » — II suo antifascismo — Dalle prose di «Trucioli» alia raccolta poetica «<Ri-
manenze » — Una ricerca condotta con particolare sincerita di accenti — Fu anche un appassionato naturalista 

SAVONA. 31. 
Camdlo Sbarbaro. uno doi 

maggiori poeti italiani contem-
poranei. e deceduto stamane 
all'ospedale «S. Paolo* di Sa-
\ona, dove era stato ricovera-
to due giomi fa in sepuito ad 
un malore che lo a\e\a colto 
nella casa di Spotorno. nella 
quale egli viveva da atcuni 
anni con la sorella. 

I funerah. probabilmente. 
\erranno celebrati domani in 
forma prhata: la salma sara 
tumutata nel cimitero di Spo
torno 

Sbarbaro a\e\a 79 anni 

Camillo Sbarbaro nella sua cat* di Spotorno, in provincia 
Savona 

di 

Comtlto Sbarbaro era nato 
nel 18&8 a Santa Margherita 
Ligure. Aveva esordito con 
Resine (1911), una raccolta di 
hriche edite grazie a una sot-
toscrizione dei compagni di stu
dio, e aveva in seguito pubbli 
cato Pianissimo (1914) nelle 
edizioni della «Voce >. e al-
cune prose nella rivista * La-
rerba * (prose che avrebbero 
fatto parte di Trucioli. 1920. 
Impiegato negli stabiitmenti si-
derurgici di Savona e di Ge-
nova, Sbarbaro partecipb alia 
prima guerra mondiale. 

II poeta venne dedicandosi 

aliernativamentc alia prosa 
(nel '48 I'edizione deftniUva dt 
Trucioli roccogherd tutta que
sta sua produzione; c inoltre 
Fuochi fatut, 1935. e Scampoli, 
1950) e alia poesia (Rimanen-
7c. 1955). Assai intensa fu an 
che la sua attivitd dt tradul 
tore dei classici greci e degli 
scrittori francesi moderni (da 
Sofocle e Flaubert, da Stendhal 
a Ettripide. ecc). Un aspetto 
curioso della sua biografia e 
poi quello che lo rede dedi 
curst ad una ricca e importan 
te raccolta di muschi e di It 
cheni, acquistandosi una fama 
assai solida con una serie d» 
contributi scientifici di primo 
ordine. 

Anche se nel '49 gli fu asse-
gnato il Premio Saint Vincent 
e nel '56 VEtna-Taormina ex-
aequo per ta poesia, la fisio-
nomia di Sbarbaro resta quel
la dt un uomo e di uno scrit-
tore estremamente scntvo e 
appartato, che ha condotto la 
sua ricerca senza clamori, con 
una particolare sincerita e au 
lenticitd dt accenti. Fu di 
scnielfi senfimenfi antifascisti. 

La sua formazione lettera-
ria si colloca tra « La Voce » 

e i classici. tra it « crepusco 
lartsmo ». Leopardi e una cer-
ta tradizione poetica ligure 
(Boine, ad esempio). 11 suo 
mondo poetico e circoscritto 
tra ajfetti e paesaggio. quasi 
privo di un interno sviluppo. 
attento ad alcune « rerifa > 
quotidiane fondamentali. Un 
mondo, insomma, non privo di 
limitt. ma del quale Boine, 
in anni ormai lontani, poteva 
dire: « Sono colpito in questi 
frammenli dalla secchezza. 
dalla immediata personalitd, 
dfilla scarna semphcitd del suo 
dire >. 

ASSICURATI ANCHE TU 

OGNI GIORNO 

l« continuity dell'infor-
maziono oggiornata, ve
rifier* t rispondente agli 
Intertill dei lavoratori 

abbonandoti a 

V Unit i. 

Canti 

comunisti 
Quelli della generazione ; 

che la guerra non l'ha fat- . 
ta, che ricordano i bom-
bardamenti come un incu-
bo infantile, che hanno vi-
sto i morti agli angoli delle 
strade senza capire bene 
chi fossero. sono cresciutl 
con il suono del boogije-
woogie nelle orecchie e con , 
i cori della «Guardia rossa» 
o della «Leggenda della 
Neva». Voglio dire che a 
quei tempi, quando ci ca-
pitava di partecipare alle 
celebrazioni di un episodio 
della Resistenza, le canzoni 
che si cantavano erano in 
gran parte quelle di Spar-
tacus Picenus. Anche se. 
not giovani. non conosce-
vamo questo nome e ma- ' 
gari eravamo sicuri. ascol-
tando la « Neva », che quel
la musica (scritta in realta 
da E l . Mario) fosse nata 
con quelle parole. Ci pia- , 
ceva ed e indubbiamente 
un punto da meditare il 
fatto che con quella musi 
ca anche il testo di Spar-
tacus assumesse una di- ' 
mensione epica 

Voglio dire che « La leg
genda del Piave» non e 
bella e fa parte dl un ba 
gaglio che non pub essere 
il « nostro » e neppure del 
combattenti che furono sa , 
mficati a Gorizia o in qual 
siasi altra trincea della «vit-
toria» Eppure, Spartacus 
Picenus (uno pseudonimo 
che nasconde il nome dt 
RafTaele ORidani. vecchio 
combattente comunista an 
cora sulla breccia) non si t 
e mai posto un problema 
di «gus to» o il problema 
di una componente musica 
le che fosse, al pan dei • 
testi, alternativa L'opern 
zione di Spartacus Picenus 
e stata sempre quella di 
fare opera di propaganda 
attraverso le canzoni, tutte 
le canzoni, purche — per 
popolarita e facilita di « as 
similazione» — si prestas 
sero ad essere veicolo di 
idee, di offesa, di propa 
ganda. 

E ' questo che balza evi 
dente anche da questo vo 
lume pubblicato dalle « Edi 
zioni del calendario » (Spar
tacus Picenus: Canti comu 
nisti; L. 800) e che racco 
glie tu t te le composizioni 
di Offidani, a part ire dal 
1919. In pratica, c'e la sto 
ria delle vicende politiche 
italiane, raccontata sull'aria 
di uno stornello del Sor 
Capanna, di «Cara picci 
na» , di «Lo sai che i pa 
paveri» e persino di « Lili 
Marlen». Talune canzoni 
non reggono alia distanza 
ma hanno il merito di ri 
cordarci lotte gloriose e 
momentl entusiasmanti; al
tre vengono ancora utiliz-
zate negli spettacoli di canti 
politici, poiche" conservano 
una loro forza e un humus 
popolare che non conoscono 
il passare degli anni; altre 
ancora, come « La guardia 
rossa », sono autentici pez 
zi di storia del nostro par-
tito e del movimento ope 
raio internazionale. Nel 
complesso, la raccolta si 
ofTre come un documento 
di un mezzo di lotta quale 
pu6 essere la canzone po
litiea e fornisce anche utili 
indicazioni sulla validita di 
certe forme e sulla cadu-
cita di certe altre. 

Molti di questi canti, tol-
tl al loro contesto ambien-
tale. alia contingenza poli
tiea che li originft. perdono 
ogni loro fascino e fun
zione. E dimostrano in so-
stanza come un'azione op-
positiva a livello politico 
non possa trascurare, in 
questo caso, anche una fun 
zione di rinnovamento cul-
turale. Poiche" e dimostra-
bile, ad esempio. che — a 
parita di difficolta di mezzi 
pubblicitari e di conmni-
cazione — hanno conosciu-
to piu diffusione certi canti 
contadini, sorti un centi-
naio d'anni fa e ancora og
gi vivi e non integrabili, 
di molti di questi canti di 
Spartacus E' dunque evi-
dente che non basta sosti-
tuire un testo politicizza-
to a uno non politicizzato 
per raggiungere l'obiettivo. 

II dlscorso sarebbe lun-
go. Di fatto occorre rico-
noscere che il canzoniere 
di Spartacus Picenus ha 
avuto il grande meri to di 
sersire da mezzo di lotta. 
di controinformazione, da 
supporto a s tonche batta-
glie elettorali. Ed & questo 
che Spartacus (a Offidani 
piacque fin dal primo mo
mento identificare lo spi-
rito delle sue canzoni con 
quello di Spartaco. il gla-
diatore ribelle) si propone-
va e di questo bisogna 
dargli calorosamente a t to 
e meri to. Anche perche" dal
le sue canzoni non ha mai 
avuto ricompense materia-
li, nonostante la loro vasta 
diffusione, anche in dischi. 
L'unica ricompensa che si 
attende, lo sappiamo. fe 
quella di sapere che sono 
servite alia nostra lotta. 
Noi non abbiamo dubbi e 
gli rispondiamo c si n. 
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