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/ <Grundrisse» di Karl Marx k$& _ 

Dal inondo del capitale 
alia societa comunista 
I « Lineamenti " sono un momento fondamentale nella genesi dell'opera economica della matunta - II 
ruolo storico del capitalismo - II rapporto uomo-natura - Rivoluzione mondiale ed esperienze " parziali » 

Narrativa 

I Lineament) iondamenta 
It dtlla critica dell economic 
politico dl Marx non sono 
un lihro compmto come ll 
CupUale e non sono come 
p t r esempio tl primo del Ma 
noscntU economtco-filosofi 
ex del 1844, un Insleme rli 
estrattl o parafrasi e di an 
notazionl Snno quasi un 11 
bro e precisamente la pri 
ma redazlone dl un opera 
ntlla quoin Marx fra 1 an 
tunno WW e la prlmavera 
1858 vlene a coordlnare e a 
dcflnlre le sue vedute sul 
modo dl produzlone capita 
llstico La materia e trattata 
senza un dlsegno uoilarlo 
per grandl blocchl ma la 
mlsura del) elabora?lone la 
caerenza e la completez-za di 
questa t esposlzlone e critlca 
del slstema dell'economia 
borghese • sono notevollssl 
me Una rlstesura dl alcune 
sczloni dPl ftneamenti c Per 
In critica dpll eronomin po 
Ittica del 1BS9 F una riela 
borazione plu medlata del 
Ltneomenh e 11 Capitale 

Rispetto a questi testl 1 
Lineamenti si caratterhzano 
perchfe 1'aniHsl marxlana 6 
meno escliKlvamente incen 
trata sul cipltale nolle sue 
forme generall E Indlcati 
vo In t i le s->nso uno del pla 
ni dell o p e n Marx prevede 
dl esamlnare II modo dl pro 
duzione capitallstleo In sel 
llbrl aventl come ireomenti 
II capilale la propriety ton 
rilarla 11 lavnro talariato lo 
statu II commerclo Interm 
7ionale tl mercato mondla 
le Anche net Lineament* tl 
dhcorso verte essenzialmen 
to sul processo dl pro(lu7lo-
ne e clrcolnzlone del capita 
le ma si et tende anche at 
traverso Indlcazionl dl ei tre 
mo Interesse a toccare ar 
gomentl dl teoria e storla 
dell'economia polltlca plu 
esternl e che Marx non ha 
toccato o ha toccato rara 
mente altrove Da un altro 
lato sempre rispetto al test! 

nominal! I Ltneamenti si 
contraddistinguono perche in 
essi Marx si attiene In modo 
mono stretlamenlc aderente 
all • anotomla > del slstema 
economlco borghese e rende 
per contro espllcito il conte 
sto di premesie e dl Ipotesi 
general) in cul la sua anal) 
si si sltua In tale senso co 
me e slato spesso osservato, 
I Lineament! costltulscono 
realrnente un medio fra gll 
scrittl giovanlll del 1844-'46 
fManoscrffti Ideologla tcde 
sea) e ft Cnpitaie 

L opera c stala puhbllcita 
per la prima volta nel 
1930 41 dall Istttulo Marx 
Tngels ten ln di Musca Ma 
non ha avuln gnnrie fortu 
na CIA s| deve a molte con 
dlzlonl all Interru7iune del 
la vita culturale determlna 
ta dalla guerra alia saldez-
za ancora o?gl non comple 
tamente dlsgregiM delle 
conce7lonl sempl f cate del 
marxlsmo alia seirsa atten 
zlone che II marxKmo teorl 
eo ha dedioato ncell ultlmi 
decennl BI penslero econo
mlco dl Marx alia comples-
slta e site dlfflcolta dell ope 
ra stessa Ora la sltuazlone 
aembra mutare nel Iflfn si 
e avuta una tradu7lone fran 
eese nel 1968 abblamo 11 
primo volume della tradu 
zlone itallana (1) In verlta 
alcuni del frammentl teorl 
oamente nlu compatti e Iso-
lablll del testo sono tradot 
ti da tempo In Itallano e so
no ormal lareamente notl I 
principal! sono apparsl pres 
so gll rdltorl Rlunltl e sono 
la celehre /ntrndic/onc del 
18V7 a Per la critirn dpi 
Veronnmia pohiira u i a pub 
bllcata d*t Kautskv nel 
19fU) tl sajeio sille For 
me che nrecrdono In produ 
zlnne rapitaUiHm la parte 
rlmasta della redvione or! 
plnaila dl Per In critica del 
Vecnnnmia rtnlitirn (si trova 
In R Marx SrHftt inediti 
di ecannmin polUica) 0! 
snlace si puo ag°luneere 
ehe la tradu/lone dell onera 
eompleta non sla apnnrsa 
presto la stcssB casa edltrl 
ee e non sla andnta a Inte 
grare ntiel corpus dl tc«:ll 
del elastic! del marvlsmo 
che dall Immedlato dnpn 
guerra gll Fdltnri Rlunltl 
vengono mettendo Insleme 

• * » 
Sul lineamenti non pos 

sono darsi qui che alcure 
brevl lndlci7lonl fe sen7'al 
fcro Irascurlamo 1 Zntroduzto 

ne del 1857 e I probleml me 
todologlci che essa Imposta) 
Uno degll aspcttl dell o p e n 
su cul va rlehlamata I atten 
zlone e II suo contenuto 
speclflco cloe 11 fatto che 
essa rappresenta un momen 
to nello svlluppo della crlti 
ca marxiana dell economia 
polltlca e plu In pirtlcolare 
tin momento nella storla del 
la genesi del Papita(e \ i 
trovlamo enucleata per la 
prima volta la distin?lone 
fra valors dl scimbio e va 
lore d uso della forza la 
voro e qulndl posta final 
mente la base della teoria 
del plusvalore Cloe vlene 
messo In evldenza che la ra 
dice del capitale e da rin 
traeelarc nel) approprla7lo-
ne da parte del capitallsta 
della dlfferenza intercor 
renle fra II valore prodotto 
dilla forza lavoro e II valo
re della forza lavoro 

Altro mollvo nuovo la 
flssa7lone del salarlo nnn 
6 plu riennrioth come nel 
primo Marx alia tendenza 
del prez7o della forza lavo 
ro ad adeguars! al mlnimo 
vltale hensl alia tendenza 
ad adeguarsi tnsieme al 
mlnimo vltale e al bisognl 
soclalmenle e storlcamente 
determlnatl del lavoratorl 
Marx rompe eosl con la 
tesi protosoclallstlca e In 
genu amenta antlcapltalistl 
ca relatlva alia pauper ize 
zlone assoluta del proletarl i 
to nel capitalismo Non ab
blamo pero solo anticipazio-
nl del CQpitalp ma anche 
elaborazlonl dl motivl che 
pol Marx non ha avuto occa 
slope dl tematl77are Un ci 
so Importante trovlamo varl 
rlllevl sul i molo dl produ 
zlone asiatlco » E' un erro-
re ancora diffuso rltenere 
rhe Marx abblo IndlvlduTlo 
come « modi dl produzlo
ne » tlpici (cloe unlta tipl 
che dl forze produt tke e 
rapport! d| produ7lone> so
lo quell! comunistlco prlml 
tlvo schiavistico feudale e 
borghese I er ore che rl 
sale alio s'esso Fngels de 
rlva dalla persuaslnne della 
rlpartablllta delle slrutture 
delle societa non europee 
alle strutture delle societa 
europee e dalla credenza che 
I Insleme del quattro modi dl 
prodii7lone dl cul Marx parla 
plu frequentemente sia non 
un sempllce Insleme d) tip! 
esemplarl ma per numero 
di elementl e per ordlne 
uno schema d! svlluppo sto
rico assoluto Sono porhlssl 
ml CLnni ma credo basllno 
a mostrare la rilevanza eco 
nomico polltlca del Tinea 
menti e a mostrare come la 
loro pubblic37lone potrebbe 
e dnvicbbe tradursl In un 
Impulso alio studio anche 
storico del penslero econo 
mico dl Marx 

• » • 
Un altro degll aspetti del 

1 opera su cut merits Ins! 
stere 6 da vedersl nell am 
plezza con cul Marx vl svl 
luppa le Unee generall della 
sua vislone della civilta mo 
derna T un Hvello del pen 
slero di Marx che se non er 
ro vede il convergere dl fl 
losofla e sclenza e pone la 
non sempllce questlone del 
npsso e della dlstinzione nel 
marxhmo dl fllosofla e 
sclenza Qui el llmltiamo pe 
r6 a segnalare due motivl dl 
fondo dl questa vislone mo
tivl che sono trattatl da 
Marx con partlcolare enfasi 
e che sono al centro della 
rlflesslnne marxlsta contem 
poranea 

II primo e 1 unlone e I o 
posblone che susslste fra la 
espansione del domlnlo 
umano sulla natura e II mo
do capitallstleo In cul queslo 
processo dl costruzlone della 
clvllfi ha luogo In paglne 
nrmal glustamente famose 
Mar\ sottollnei « la granrle 
Influenza clvlll77atilce del 
capitale la sua prod i?ione 
dl un tlpo dl snclet'i rlspct 
to al qu Me I precedent! ap 
palono solo come svlhtpni 
locall dell umanlt'i » I a pro 
duzione fondnta sul cir>lt«le 
stacca I unmo dalla llmila 
Ie7?a mtur2le dil blsognl 
escluslvamerle vitall dille 
poislblllta finite Spinee 
verso « un sistema dello 
ifruttampnto universale dpi 
le propriety naturall e uma 
ne » verso i I unlvcrsnle ap 
r»rnprla7inne de lh n a t u n e 
della societa» La natura 

ccssa dl essere un oj,^ctto 
LontLmplato e i im pnUn/^ 
per s6 e diventn un puio 
ogfcetto per I uomo Si In 
* I esplora^ione di tutta la 
n a t u n . » lo suluppo del 
11 scien?a naturjle • * 1 in 
duslita univcrsilr > Si hi 
« h scoperh la crea^iune e 
I appagimento » di nuo\i In 
so^ni l e n d e a formarsi per 
hisoj,ni e possibility un no 
mo univcrsile \ I i il cipita 
le flni^ce con I opporsi al 
1 unnLrsa1l77i7iono del! no 
mo c della socieh « 1 uni 
versTlit^ verso cm il capUT 
le tends Inarrestabilmente 
trova del limitl nella sua 
p r o p m natura* L univer 
sili7za;ione dell uomo b In 
realty contiuisli di tempo 
liheiu dnl hvoro e percift di 
tempo dedlcahile al pieno 
sviluppo dell individun *tut 
to 11 tempo Uboro 6 tempo 
per II lihero sviluppo ma 
il e ip i t i l i s i i usurpi il tern 
po libero prodotto dai livo 
n l o r i per la society per la 
civilta > e lo costringe a es
sere lempo di lavoro pro 
duttivo di cipltale Nelle 
fasi Infenori della societa 
borghese 1 allenazione dei 
lavoratorl 6 una condizlone 
per la crei7ione della ric 
chezza della civilta della 
seienza I neuaellinza sareb 
he I uguaelianza nelh li 11 
lale?7i nplln misena Vh si 
gunrdi a lh society indu^trla 
le Tvnn7Ttn Onl lo svllnnpo 
della g n n d e indu^lna vlene 
a far djnendere la produ 
?lone della ncche77a non 
tanlo dal tempo di lavoro 
quanlo dille m c c h i n e dil 
lo stato delle scb nzc rinlli 
tecnnlogh II lavontore non 
e plu come la fnr7a prlnci 
pale dentro il pmeesio di 
prodti7ione rm riiventa II 
controllore e II regnlatore 
dl que^to processo fl tern 
po dl lavoro puo essere dl 
mimilto l a produzlone so-
clale puo essere se stessa e 
puo non esseie pin mezzo 
per la produ7ione del cap! 
tale Invece II capitale re 
stringe lo spazlo per lo svi 
Hippo dl tutte le forze crea 
tive e prodiitlive del slneolo 
e della societa Imnedkee 
quel • ninno s\ilunno del 
I Indlviduo che a sua volta 
reieisce cn-ne la pi" a n n d e 
for?a pro luttiva ^ulla for7a 
prnrluttlva del h v o r o . II 
cinltale frem lo sviluppo 
delle fnr?e orndutlivn la 
prodii7lone della civilta 

Snno da fire alcune con 
sldera7ion1 Anzitutto i b h n 
mn h noti vision? dialottici 
di Mnrx circa II ruolo storico 
del eapitihsmo la critica al 
I'miti de) canitihsmo nu in 
sleme 11 netto consenso con 
la sua distruzlone dei limit) 
medieval) e con la sua co 
s tnmnne dell Industrh e del 
la sclenza il rlftuto rli ognl 
forma dl anticapiiabsmo ro 
mantlco dl ognl tenden?a a 
spleeare 1 llmltl del tapl t i 
llsmo con II carattere • de 
monhco » della scienza della 

Ucnica della rlcchezza Ab
blamo poi I ipotesi maixlana 
secondo cui la rivoluzione so-
cialisla ha luogo all apice del 
lo sviluppo capitalistico e 
unltarlamente La prospettl 
va dl una sene dl nvoluzio 
nj « in anticipo» e local! 
resta fondamentilmente fuo 
rl dell nnzzontp dl penstcro 
dl Mirx egfi guarda il pro-
blema della rivolu?ione mon 
diale e viene ih sostan7a a 
porre II grande problemi del 
le possibility di sviluppo e 
del senso delle e3penen/e so 
cnhs l e piiziali Al tn con 
slderi7lone per Mnrx IT for 
mazinne a hvello mondiale 
di una societi capitillstici 
Induslmlmente aviiunli non 
determina u m diminuzmne 
delle spinte everslve ed e<i 
htarie interne alia societa 
C una tesi impoitinte ehe 
dovrehbe essere ncostrui t i 
nelle sue moiivi?ioni e a m 
IIZ7atn a fondo r che do 
vrebbe essere confionl ita sh 
con 11 fntto forse 'ncnntesl \ 
bile del relalivo assnpimen 
to delle lotle soenli nn pne^i 
eipihlisHci pin evoluli sn 
con la preiunzione (c i r i t t e 
nstica delh sociologn ipoln 
Hi?7ante h secondn rlvolii7lo 
ne industrlale) che progres 
so tecnlco sclenlifico e razlo 
nall7za7ione slano cipaci dl 
imporre I eonfllttl int igonl 
stlcl e ol t rasfonmre sen7a 
rivoluzione sochlista h so 
ci«l? cipitillstlca in una so 
cieta sen-ia classi o con clas 

si pnvc di coscion/i dl clas 
so nvolu7ionarh 

• • • 

I iltro motivo dl fondo e 
la conce7ione della societa 
comunista l a continuity di 
pensiero rispetto alle poM 
/mm enuncnte nei ftfnno-
scriitt del I844 e nell ideo 
loqui tult ?( i n s u l h eviden 
Le Per Mir \ condizione no 
ccs«jina del comunismo 6 
an/ilutto uno sviluppo eco-
nomieo nltissimn sviluppo 
che p\\\ rl irsi solo s ilia hise 
dello sviluppo della scienza 
e delh tecnologn Si h i 
cosl um ndu7ione fortissima 
d"l tempo di lavoro necessa 
rio e la dilatizione del tern 
po hbero Mirx nega reill 
sticimente h tesi delh t n 
sfornnziono del hvoro in 
gioco dell i miniz7i7ione del 
lo stcsso hvoro Mi c 6 
un rfltr i condi/ione lo svi 
hippo o n m h t e n l r degll in 

dividu! L i ndu7lone del tern 
po di lavoro lo rende possi 
bile t a societa comunista 
e una society di indlvidui 
hhen e universali dl scien 
ziatl dl temphci rcgolatori 
del processo di produzionc 
Cio che oggl in margine a 

queste g n n d i prospettlve d 
Mirx e soprattutto d i rile 
vaie s e r i b n essere qtiebto 
si usa em impropriety il ter 
mine ermunlsmo per desi 
gnaie '•ocieli a neon con 
side-rev o! mente ^int i f ic i ie 
mndf i K imenle sviluppilc 
dal punto di visti eeonomi 
en strut! u n t o poll lien men 
tc in foime pm congenen i 
un modo di produzione pre 
cipitilistico die i uno post 
CTpiMIistteo Citi nuoee du 
plieemente d i un 1 Uo cl si 
sottrne ilia indispensabile 
anallsi dei cuat ter i spocifi 
cl delle societa ••ochllste di 
un i l tro h to si sna tunno le 
prospett ve i i lent iehe del 
mo vi men to secnlista e si 
espone il movimento n u m 
perditi di energn ideile di 
sicure77i di prestigio 

Ma conclud amo il letlo 
re trova o"ei indubbnmen 
te nei te-.ti di Mux diffico 
tn e limit) I a d is t in / i che 
ci separa d i Mirx 6 ormal 
grinde Mnltl del nroblenil 
delh society moderns gll 
sono Ifnoti si munveva In 
u m s)itui7ione liversa I sunl 
test! sono diventatl difficill 
I rmeamenM sono certamen 
te fra I piu difficill V tutta 
vn come mpare forse an 
che da aueste eonsideri7lom 
h leltura o h n l e t t i i n HI 
Mirx non ^ anenri inutile 

Aldo Zanardo 

(1) l tnenmontt fondnmpn 
fnJi della critirn dell prono 
mm rtnhttra JS57 58 Presen 
t"7ione tradU7lone e note di 
Tn7n Orillo Vol I, Tiren 
ze 1968 

Riviste 

Le dif f icolta 
dell'economia 

1 canah dell mlormdzione e 
del d bin to sin problcim eco-
nomici sono pres*ocri6 privi di 
autonomia Hubblicanoni e rm 
sie edile da isiituzioni cullura t 
aconiano anzituuo II prevaiente 
accademismo la mincanza di 
legami diretli con la realtA so
cio polltlca Per cmverso non 
appena 9i cerchi d us ire dal 
circoio dell accadem amo le sedi 
d d battito sono < offerte > so-
praltutto dai centn di potere 
econnmico e in misura minore 
dai parlitt e dille organ zrazioni 
profe3iionali I e erogene ia del 
le pjbhlicazioni a cui si puo 
attingere non cootraddice 1 ap-
piaitimento del panorama nel 
campo dele p ibbiicaziom perio 
d che (per i libn si e (Viora 
ait nlo di piu alle fonti estere) 
aponltinicnto che sofToca un piii 
libero svi uppo dolla ncerca 

Un awicinamento di mtercssl 
iC enUdci a problemi concretl 
della vila econom ca contenipo-
ranea il pud cogiierp talvolta 
su Vtoneta e Credilo (tnme-
strale della Ranca na?ionale del 
Lavoro) Lull mo fnscicolo con 
tlene fra I altro uno studio dl 
Oiacomo Vaciago su «Sviluppo 
della produttiv L̂  e iegge di Ver 
doom nel! economia Italians > 
che discu e una Quest one ac 
cennata n un preceden e saggio 
di Sylos I abini <tu « t rezzi di 
atrbizione e nvesi menti in Ita 
Lia dal la1)! al 1906 uno scnema 
interp eiativo » Her la legge di 
Venionrn (« I ircrementa della 
prod tt uia £ lan o magsi ore 
quanto maggiore e I nercmento 
della produ? one ») lo slid o del 
Vacidgo permetle di precisire 
che lo sviluppo delta prolutti 
vila non dipende solo dallo svl 
luppo della produ? one o degll 
mvestimentt Un primo esame 
dell andamento nell ecuiomia ita 
liana dal tEbl al 1966 permelte 
di r levire die un acceenz one 
deal Invesli nent ha tenderiz al 
n en e porttuo a) in a irnento 
dell oct ipdi oie pr ni i che del In 
prod \i one fn no proilultiviia) 
n un pnmo itrnpo ntture in 
un secondo lQmpo jna d m nu 
i one deuli une t meiil si e ac 
comoagnala ad una dminizione 
dell occ ip«i7 wie rel K vamenie 
maRgore die per la irod i? one 
(matfg or proJuttivila) 

Nello atesso fascicoio I pro
blem dello sviluppo econoniieo 
sone afTrontati su un fronte di 
verso con uno studio di Beia 
U ilas<ia su « 1 a pr nu parle del 
deeeiinio di svtluvpo svnluppo 
coniuercio e bihncid dei paga 
menu dei pdesi arre rati l%0 
Uip» Una rdasenna sul pro-
b er u dei paesi soltosvilup^atl 
dal punto di v la dell a into for 
n lo la paen cap La istici e 
coolenu a nei numero d oltobre 
dellO/jSenaleur dellOCUk, (dl 
stnbnto in Italia da binom 
testo trance e e trad inott alle 
gan) I or eol i nemo iliusiralo 
6 ovviametite ciuello del cosid 
dello < aiuto » assistcfiiiale 

Nolizie llil (diotnbuito a cu-
ra dell Ufllcio Relazioni dell Isti 
lulo) pubblica nel fajcicoll dl 
oltobre e novembre uno studio 

del pro! I'a^qua e baraceno su 
t L analisi dei siUemi nella con 
dotta delle imprtse » di signifl 
cato assai piu gmerale di q iel 
che i! tilolo non lica Vi si r af 
rerma in poemica con I teonci 
dplla (ecnos(r»i(ura e del mana 
genalisrno che U reddito (o 
proMlLo che dir si voglm) e 
I elemento in reh7ione al quale 
* nchiedono di essere ottimiZ' 
zate tutte le imprese sia pub-
bhche che private » e che gut 
da oggeiUvamente le decision! 
del 'ecnlcl e dir genti I Autore 
non ne trae I ovvia concluamne 
ehe tn tal modo di fronte al 
I impresa rimangono due alter 
native essere in newico della 
societa In quanto opera con 
trapponendoti al suoi giudl?i dl 
valore oppure d venire un mero 
ilrumento per la reali?zazione 
dei suoi rin tl che Impl ca 
una limlta7ionc sosiari7ia!e del 
li stera d autonomia delle Im 
orese 

r. s, 

L'adulterio di saggezza 
di «Giacomo Joyce» 

Pubblicafo in fraduzione italiana il «taccuino» in cut I'autore deir«Ulisse» annot6 
i particolari e le imprese - fra patetiche e ironiche - di un suo «amore triestino» 

Joyce al lempo del soggiorno a Pangi 

Un testo come Giacomo Joy 
ce ultimo componimento an 
corn inedlto dello scrluore ir 
landese ora pubblicato in 
tradii7ione itallana (ed Mon 
dadnrt pp HO I 2000) e un 
po una strenna per special! 
stl e amator! Joyce per la 
veritfc ne ha title schlcre qua 
e la nel mondo intern e or 
rral non st puo escludere neD 
pure il noslro paesc dove la 
tardlva puhblicnzlone de) 
1 Ulisse e 1 tantl sagg] appar 

si nelle rlvlste hanno diffuso 
una voga con raplde riper 
mission! dl faclli eplgonisml 
letterari Col volunvHto che cl 
vlene presentato entriamq tut 
to via nell area dei patiti e de 
gll eruditi Si tratta dt un 
« toccuino » dl appuntl del pe-
riodo triestlno quasi carta 
mente dugll annl fra 11 1912 e 
f! 1914 Sono In tutto 1G pa-
glnette cul I edttore ha ag 
giunlo in altre 16 paglne- la 
riproduzione In lac simile del 

1 orlglnole mentre 11 resto 6 oc-
cupato da una prefa?lone del 

dillgentls-Jimo trnduttore Fran 
cesco Blnni da una Introdu 
7ione e da note varie del hto 
ffrafo di Joyce Richard V\\ 
mann 

Quel 6 dunque la storla del 
testo? E quale II suo lnteres 
se? Joyce venne tn Italia nel 
1904 prima a Pola poi a Roma 
e lnftne o Trieste dove st ter 
mo nel 1910 In modo stubile 
VI rimase flno a l 191C In 

Archeologia 

I dif ensori 
di Masada 

Questo del prot Vtgael Vadin 
3iilla scoperla delta reggia for 
te/7i ebrnica di Mnndn (ediio-
re De Donato pagg 300 lire 
6000) ron e soltanto in libro 
di archeologia Dlremmo an?j 
che e soprattutto un opera sto-
nca e letleiana scnlla con la 
chiarczza e I elegnnza del nnr 
ratore nella quale al d \i\ del 
I elemenlo scienlifico pure cosi 
ricco di Interesse prevole sem 
pre una tensione ideale che a 
volte semlin sconilnare In un 
esisperato -tenso della naziona 
lita ma che comunq ic pone 
sempre 1 lomo al cenlro della 
ternbile vicenda narrata 

Uno del pregl essenziali del 
volume corredito do una sene 
n itnta di tavole e document! 
contestuall e quello dl lnteres 
sire tuill non solo nlla tragedia 
dugli nllimi uircnsorl di Ma 
sida e del suo incenerimento 
a I opera dei conquNitorl ro-
mnni nel 7J dopo Cit to ma 
anche alle scoperto arclieolo-

giche in quanto tall 1 enwio-
ne con cui I Autore descrive la 
nvventura della sua spedizlone 
OSGI) la parteclpazlone con cui 
racconta i rinvernmenti delle 
mora annerile del papirl di 
Tzechiele della « Oenesi > e 
del < Levitico » e I protettill de) 
le catapulte che « bombardaro-
no * la superbn attreizatissimo 
e armatissima reggia dl Lrode 
il Grande fanno si che la < sto 
ria » awinca sin dall Inizlo an 
che fl teltore plu lontano da 
queslo generc di discipline 

SI tratta in sostanza dl un 
racconto che college slreltamen 
te I anlica erTicaclssima narra 
zione di Giuseppe I lavdo (un 
ebreo che tradl passando a 
servire i nemici) alia esperien 
za vissuta dal ri^ercatorl che 
scavarono sull acrocoro che do 
mina il Mar Morto animatl da 
una passlonc che andava oltre 
1 Immedialo interesse culturale 

sir. se. 

Notizie 

0 IA 8) It IF DEI NUMB 
KOS) I'lltMl LtrTI-RMtl 
frames! cjnilnua E siaio 
atirlhuIlD II prtmlo • 1} ml 
dfs Orffvrea • per II mra 
a Ueruard caul 1 alllct per 
II svto • glallo • i i e mul 
dc I aniji • eiillo da fnjard 

II * (} ta des t)rfevrcB • e 
tl lung ir ma sul quale *1 
adaLClfli i) %K\ ufllrl delU pu 
1 kiln Klu M/lnrlH pflrlBtiin II 
prcmlo flic p r(a fiiicilii no 
me A drsilnain al mlgll ir 
r mni]zo pi)Mzlr>sco del 
I aimi 

Heroard I'nu! LUlller — II 
fun vuro n me c Eric Ue 
scliorii — e naio D Parlgl 
nel IU37 

II lltiro [iremlam racconta 
ic avvfinufL dl un gluvunt 
torn ito dall Indoclna per 
vrndlcarc II fratello e In io 
relln vllUme dl una gang c 
II suo CitiMlilo con t) IUO 
am ci) ii mmlisarlu capo 
della hrlgnia antl gniR 

* 36 MANOSUUm UAL 
NONO AL 8fcl)KF81MO BF 
CUI O anpjrienmll alia on I 
Icxionr Ml sir Alfred Che 
si er Hfailv sonn stall ven 
dull In on nsin dl rtniliFliy 
a I nnrtrft per 36J mlla tier 
line (pari A ulrci S14 3 ml 
II ml dl lire) 

II pczio pld Unporiaote 

dell Intcra c llezlonc lo bpa 
culum ti Blur I it. (una storla 
unlvt rsale) dl Vlncvnt Dc 
Ktouvals t staio venduto 
per JH mlla siprlirte (clrtn 
lli mill )til (II lire) 

L opera fu cnmplu n ira II 
1370 cd II I38U da Vlncmt 
Ue Uenuvals per Carlo V 
dl Fnu cla c cintltnc oltre 
700 miniature 

L)Dp< la ii n e drl re nel 
138U ll man scrliio [iftssft al 
fraicll i ii an tinea dl 
Dcrry uixi tl* I pt i Krantll 
ct II i on 1st I medieval! 

Un • sail rl • da un t»ru 
vlnr i) n in l» (an si rill i trn 
il u v c<l II UM e naiu 
vi tutu pet il mill s i c r 11 lie 
(31 •> mil nl dl lire) II mi 
n set do ipji irllene ftd un 
Kruppo dl ma ni scr III ml 
nlau c nip sn a N a poll tin 
mine II riKiio ill (>l vanna 
Prima e del SOD sec uiilo 
mam > 1 uigl dl Tarnnio 

Inll ic II DL Dello Hunlco 
Sec undo dl I Ulu irrlrio per 
I I IIPIIII d Fsle nisrrhese dl 
Ferr tra e Mam iva dall i 
scrlv un J liflt t s Mngunil 
tins Del ll U e n no veil lino 
per 18 mlla ftcrline (clrcn 
27 mill ni dl lire) 

l a i llf>7l tic dl sir Alfred 
Ctii-sicr Heaity fu ristlinlln 
nrgll annl succcsslvl al 1920 

Alia sua mortc sir Alfred 
Ia.scId in sua collczlune dl 
man iscrliti mullcvall al go 
vernu IrUndcse Infattl I 
mii scrim pruvctigoni) dal 
I Irlanda e la loro rlcsporta 
tl inc 6 libera 

• U\ UrAMHLlUA F GAL-
I EKIA U MtlE t li hlsotl 
le * che ha lo sua sctle a 
Finnic In VIJ S NICCDIO 
e CIIL e oggl u to del centrj 
plci vlvl c AtLlvi dell arie 
gratlca hnllana lia dam al 
Ic statnpc II cniaDgo assal 
nuiritti telle cdl/unit IU6S 

VI lltiTHii j opcrr grallchu 
lit igralli a colurl c ato.uc 
r>nl fra ic plO llplchc dl 
nu i rl enme MUOTL bin her 
land Gin i uso MoreDl 8n 
vo ri II i crcmnnltil Farulll 
ScHiiavin J Unco Taverna 
rl t.aialirln Bisclil Torna 
liuiinl Miighl Abe OluUetO 

I a quanta culturale e tec 
ntca di ll« etllilonl graflchc 
del * Ills IQIC * e cuiifermata 
la alcune cartellc tn mogra 
riche quelle dl lliiiijrnrie 
eicgiillc <l i Lcun irdo (.re 
m mini e da ) nhrl/ln Cle 

rlcl e quelle ill acq ue furl I 
esi giillc la (llimeppe Oner 
r fichl e in in i \ lump dal 
I irlnesl ( a|ai <lr| Franco 
Mcnzlo e ['nil ice) 

Saggi 

Lo Stato 
e il 

movimento 

operaio 
Col primo numero del nuovo 

anno la rivlsta ll Calendario 
del Popolo Inlziera la pubblica 
7lone di un saggio di Luciano 
Gruppi sullo Stato suddivlso in 
dodicl capitoli quanti saranno 
ciod I faicicoli men'iili 

B lavoro di Gruppi infziera 
con una introduziono dedlcata 
alia metodologla de! material! 
smo slo tco e dlaleltico per pol 
affrontare I moment! plii signi 
flcativl e capital] del peasiero 
che sullo Stato at e venule svol 
gendo ed approfondendo dagll 
tllummfstl Uno al giorni nostrl 

I nod) essenziali trattatl da 
Gruppi saranno dunque la con 
ceiiono Ijbrrale e democrntico 
borghese (Rousseau e Kant) ] 
comunlsti utoplstl ll rapporto 
trn Mam ed Engels l! pen 
siero d| Marx ed Lngels sullo 
Stato la revisione della teoria 
dello Stato e I contrast! nella 
II Internazlonale tra Kautsky « 
Bernstein II Unin dl t Stato 
e Rivoluzfone > e degll inirl 
della costruzione del social! 
smo gli aviluppi attual) dello 
Stato nella pratlca e nella teo-
no |n URSS e nel campo so 
clallsta Inline I elaborazlone nel 
Partito comunista itallano da 
Gmnisci o TogHatti fino al 
XII Congresso 

D problcma dello SUito ha 
sempre rlvostno ua rial punto 
di vista teonco che dn quello 
politico prntico una grande im 
portan7a per il movimento ope
raio soclalista 

E gift abbastanza nolo infattl 
che nel corso dello svlluppo 
del movimento opera lo all in 
terno di questo si sono frequen 
temente nmnifestate soprattutto 
nel momenti storici decislvi dl 
vergenze e contrast! molto nettl 
proprio allorno alii teoria dello 
Stato tanto die questa que-
stione ha asm Ho sempre plu 
I aipetto di uno degli element! 
discrlminantl tra i pnrtiti aulen 
tleamente nvoluzionnri o quell! 
nformistl o socialdemocratlcl 

Su questo problcma molto 6 
stato scrltto In questt ultlmi 
anni anche e soprnllutto sulla 
spinta di flwemmentl che com 
porto.no e ripropongono In pri 
mo piano la questlone dello 
Stato tanto che abblamo assl 
stito all Inserlmento in questo 
dlbattito ed elaborazlone anche 
di forze tradfzionalmcnle estra 
nee al movimento operaio so-
cialistn 

tl lavoro dl Gruppi si Insc-
rfsce qmndl opportunamente in 
questo contesto rtproponondo in 
modo orginico tutto I nrco dl 
sviluppo del pensiero marxlsta 
sullo Stato e naffermandolo 
come fl piu valido punto di ri 
f crimen to pef una corretta col 
!oon;lone di tutte quelle forze 
polltlclie che sf propongono il 
supernmento delta societa ca 
pitallstica 

Sergio Spina 

tanto dal L!KH tn poi la sua 
rlcerca lelternrla lo porlnva a 
una prolungata ioUrrogai-io 
ne au se, stesso Q sulln propria 
forma/ione. trascrlttn no! lun 
go frimmento dl Stefano erae 
Q nel Portrait 0} the Arttit as 
a Young Man che apparvo in 
Italia sotto il tltolo dt Oeda 
lus nella traduzinne di Pnvo 
&Q (1041) A Trfestn Joyce si 
guadagnava dn vlvere insegrw 
do Inglese presso la sede lo 
cate della « nerlltz School * 
Sublto egll Indivldunva fra gH 
alllovl alcunt del magglort In 
telleituall della clttb a (ra gll 
altri Italo Svevo clio divori 
no suo amico E anohe noto 
cho 11 professore d inglese fu 
pol uno dei promo tori della 
fortuna a llvello Intornazlo-
mle dell nutoro della Cosoien 
za di Zano 

A quest! event! blografiol or 
mai avvizzlti si aggiunge lit 
novltft dl questo « taccuino » 
rimasto flnora ntllo manl dl 
un ii anonlmo collezionista ft 
dopo che fu recuperate a Trie 
ste da Stanislaus Joyce fra 
tcllo di James Gli appunil d! 
queste pngtne cl dlcono an/1 
tutto che lo scrtttore in que-
gll steb^l annl mentr^ col rl 
coido tornava a Dubllno com 
plva non sol tanto seel to Intel 
lettuoll ma anche sentimental) 
e umane Protagonlsto del 
I oplsodio o ugualmento una 
M scolara u la elgnorlna Amalla 
Popper conoscluta e frequen 
tata press a poco flno alia vi 
gllla del primo conilltto mon 
dlale quando lo scrlttore al 
trasfeil da Trieste in Svlz-
zera 

SI tratta di annoiazioni in 
torim Descrlvono 11 porsonag 
glo iftCHi? Un vollo ixitltdo 
clreondato da uno jielltccta 
densa di pro/umo Un modo 
di muouersl ttmtdo e ner 
voso Si serve dell occhtalet 
to ») o una situazlono (a An
cora una volta sulla sua se 
dla accanto alia finestra sut 
la sua lingua parole ItUci rt 
sale di fellcltau) o un rlcor 
do complacluto (* ll suo cor 
po e inodore un fiore sema 
eflluvlox) o un sogno che A 
ijisieme evaslono o Incubo 
it Or ora era qui stesa la 
paTrucchtera a stringermt la 
testa nella morsa delle sue no 
dose ginocchia Lei ilrisoia 
possessiva verso di me sullo 
sgualcito sofa Non posso nuo 
vermi nd parlare Spiralo ap-
pressarsi di came astrale 
Adulterlo di saggezza No Me 
ne andrd S\ hm amore' ») 
h cosl via Qualcuno ha dot* 
to che dopo 11 famoso « Ri 
tratto dellartlsta in flguia dl 
uomo glovane » questo sareb 
be un « Rltralto dell artista 
come adultero di mexzn elh » 
D Infattl aecondo gli studl 
compiutl dall Ellmann 11 «tac 
cuino» fu composto fra 11 De-
dalm e l t/Usse e le note fl 
nah comprose nel volumetto 
Itallano par lo pit) indicano I 
racco di fra quest) varl test! 
Daltra parte in queste pa 
gine llovita una specie dl 
u monologo interlore » Slamo 
ciofe alle soglie dell opera mag 
glore In un perlodo rinBls 
dl formazione degll strumen 
ti narrativi che Joyce ha in 
trodotto e unplegftto 

Da questo punto dl vista 
come si pu6 notare It «tac 
oulno» offre abbondante ma 
tena dj studio Ma quale pub 
essere invece I Interesse di 
relto del Icttore non filologo 
e non patlto? E uno dl quel 
cast In cui la storla dl un 
testo eppare plu aitraente del 
testo stesso Anzltutto per la 
eccezlonalitfi del due parsonag 
gl Della glovane Amalia spun 
to una flgurlno incerta ap
pena disegnatn amblgua pmt< 
toslo dlvorsa dai « personoggii) 
costrultl da Joyce Dl lei •! 
sa Inoltre ohe tn segulto ll 
sposb vlsse a Plrenza a fu an 
cne traduttrlce nel 1005 di una 
scelta dl Gente dt Dubllno 
apparsa a Trieste Ed e mor 
ta da poco eaaltamenlo I an 
no scorso a Plrenze Ossla 11 
a taccuino » non ha In nessun 
modo lo spessore narrativo 
che nell arte Joyclana e un ca 
rattere essenziale quasi una 
rlcerca dl assoluto condotta 
tino alle mlnuzle e alle sluma-
ture di una determinata sltua 
zlone Quella di Joyi-e si po
trebbe deftnire infattl una 
forma di radicalisms narra 
tlvo ahe a poco a poco por 
ta I autore ad nvvertlre e de-
nunclare lo crlsl o le Insufll 
olenze dl tuttl ) llnguaggl rt 
Apollo ol slgnlflcato che 1 au 
tore si propone e oho appara 
In uno prospettlva dl nstra 
zlone metafiska Nolle paglne 
d! ciU parliomo afflora appe
na un obbozzo II «romanzo » 
il « racconto » vlene suggerl 
to e chi conosce 1 linportanza 
che lo citto assume nella nar 
rativa Joyclana (tanto che uno 
del suo! grnndl discepoll lo 
amerlcano Thomas Wolfo ne 
fore uno del auol teml dl ado-
perta) vede sullo afondo una 
Trieste tnconsistento la oul 
realta e data pluttosto dalla 
tnoslstenze 

II narrotore rimane per glim 
ta prlglonloro del patetico ap 
pona velato dl Ironto C«orl 
piore tiespertuio che cala in 
VQSU pascolt uerdesalvta si 
lem\osamenle solfusl dl pa 
liomoro e ru^tada u dove 81 
notn addirittura un aocenlo o 
ondnmento da Nollurno dan 
nun?lnno) Anohe in questa let-
turn tutto va consideralo per 
runanere su terrono orltfco 
nella dimension! di ogn) sin 
golo quad re Uo anche per quo) 
tanlo o molto dl nuovo cho 
si doltnea In oiascuno di eatl 
Ed e anche 1 unluv leltura pos
sible ml para per ognl serle 
dl appuntl 

Michele Rago 
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