
PAG. 10 / c u l t u r a I ' U n i t d / sobato 1 marza 1969 

$ 

Dibattito 

I problemi 
della ricerca 
scientifica 

Aperta un'ampia discussions dal Centro 

studi di politica economica del Comitato 

centrale del Partito comunista 

N e l n, 25 de l bo l l e t t lno 
del C E S P E ( c e n t r o studi dl 
pol i t ica e c o n o m i c a del CC 
del PCI) si apre un fecondo 
dibatt i to sui problemi del la 
r icerca sc ient i f ica In rclazio-
n e a l io s v i l u p p o capital ist i -
co , sul la base di un docu-
m e n t o e laborato dalla sezlo-
n e cu l tura le del CC. 

Occorre supcrare la con-
cez ionc — mi sembra una 
d e l l e acquisiz ioni fondamen-
tal l de l d o c u m e n t o — larga-
m e n t e p r e s c n t e un t e m p o In 
alcuni s tudios i marxist i , che 
s v i l u p p o m o n o p o l i s t i c o e svi
l u p p o sc ient i f i co costitui-
s c o n o due process! di s e g n o 
o p p o s t o ; conseRi ientcmente 
a c i6 occorre a n c h e supcra
r e quals ias i pol i t ica de l la ri
cerca basata sul la « arretra-
t e z z a » o su l cosridetto gap 
t ecno lop ico , p e r c h e incapa-
cc di produrre u n o sv i luppo 
a l ternat ivo non so lo del la ri
cerca ma del la soc ieta stes-
sa, co invol ta , cosl . in u n o 
sv i luppo « quals iasi ». 

II problema dell'nrrctra-
tezza non 6, quindl , che il 
rovesc io -complemento del so-
vra-svi luppo de l le c l t tadel le 
de l capi ta l i smo. per lc quali 
si pone il problema di un ac-
c r e s c i m e n t o e l cva t i s s imo del
la domanda, snrretta attra-
v e r s o Tindtizionc di consu-
mi artificiali e I'assopRetta-
m e n t o della scienza c h e di-
venta cosl u n o del principa-
li puntel l i ilcWcstablish-
ment. a t traverso un siste-
ma dl commit t enze c h e sti-
bordina non so lo la « cultu
ra » del r icercatore e del tcc-
n ico ma a n c b e quc l la di quel 
potenzia le r i cercatore e tec-
nlco c h e c io s t u d e n t e , la 
cui lotta ant irepress iva non 
nasce , d u n q u c , dal caso. 
Scienza c o m e forza diretta-
m e n t e produtt iva (v . G n m -
drissc e re la t ive osservazio-
nl di M a c r i l . scienza da nn 
la to . pcr6 , c o m e prassi cul
turale che si rovesc ia — con 
tut te l c c o n s c g u e n t i es'men-
ze di s card inamento fat le 
propr ie dal morimento di 
massa degli studenti — o 
sc ienza, dal l 'a l tro. c o m e si-
s temarfone burocratizzata, 
s t ru t tura lmente d i sponib i le 
p e r l 'uso prcf i s sa to dal si-
s t ema. 

Di qui una ser ie di proble
mi i l lustrati dai vari inter-
vent i : dal l 'automazione ( con 
tut tc l e consesjuenze psicolo-
g i c h e e social i . assai piii stu-
d ia te dalla s inistra marxi-
sta amcricana c h e da qucl la 
e u r o p e a ) , a l ia creaz ione di 
una < nuova c las se opera ia », 
s u l l e cui poss ibi l i ta rlvolu-
z ionaric Cini , a di f fcrenza 
di altri , e s p r i m e p iu di un 
dubbio , aU' intrcccio tcor ico 
sul la val idita del valore-la-
voro in qucs ta nuova fase 
dc l lo sv i luppo soc ia le . c h e 
ogpi cont i cne qualcosa di piu 
c h e e l e m e n t ! a w e n i r i s t i c i o 
fanta-Fociologici. 

E c c o al lora s o r g e r e nuo-
vi ques i t i : c o m e conf igurare 
ogg i ad e s e m p i o , per man-
teners i su una prospctt iva 
p r c v a l e n t e m c n t e teor ica , i 
rapportS tra Grwtdrisse e 
Capitate? Ha s e n s o opporre 
una ipotcs i s tagnaztonista 
( L u x e m b u r g ) a una ipotcs i 
p ia t tamente evo luz ionis ta 
( B e r n s t e i n ) , o p p u r c h i sogna 
riguardare la d ia le t t ica di 
sv i luppo in tens ivo ed es tcn-
s ivo di un capi ta lc mondia-
l e c h e ha di fronte a s e un 
s is tema social ista anch'esso 
proiettato , t cnden i ia fmcnfe 
•ml p iano d e l l e force produt-
t lve , sul p iano mondia le? 
Quali l e prospet t ivc del la ci-
bcrnet ica? Che non si venga 
a formare una nuova e im-
mensa catecoria di consumi 
indott i dal la computcrizza-
rione privata? Che non ci 
s iano piu l imiti all 'esnansio-
ne depli inves t iment i con lo 
sv i luppo in direzione spa-
ziale della ricerca? 

A ques te ed altre doman-
de non si puo rispondere 
ch icdendo s o l a m c n t e piu 
fondi per la ricerca di un 
migl iore as«ctto corporati-
vo per gli addctt i a ques to 
fondamenta le set torc . Resta 
cer to il per ico lo , dal ver-
sante opposto , c o m e ha mes-
so in luce Rossana Rossanda, 
di non andare nitre il meto-
dolog ismo, c h e e poi il vi-
zio perenne di tut te le ri-
cerche di avansuardia quan-
do non s iano legate all'azio 
ne e alia lotta d d l e masse . 
Una prima ^oluzionc (Ber-
l incuer . Chiarantc ) puo ve
nire c lus tapponendo ai le 
tradi7ionali r icl i ieste di au-
togest jone del la ricerca qucl
la del control lo democrat i co 

dal iwsao, nun piu sv lu inS-
! • , quando gli s t c s s : m o d -

ment l dl c lasse d ivent ino 
commit tcnt i del la ricerca, 
capacc cosi di espr imcrc una 
ser i e di inte l lc l tual i non piu 
organici al padronato ma al
ia c lasse operaia, attraverso 
un processo dl enemonia ca-
pace di battere ognl i l lusio-
ne r i formist ica di coyestione. 

L'intcgrazione del la scien
za a l ivc l lo Internazionale, 
osserva Santoro, ci pone di 
fronte a un altro rischlo, 
prescnte , del resto. negli 
stessi paesi socialisti , che, 
c ioc , il rnodcllo amcricatio. 
data la sua nctta prevalenza 
nel mercato mondiale , pos-
sa solo e s sere imitato, senza 
c h e se nc elabori uno alter
nativo. Una prospctt iva tec-
nocratica, dunquc , inaccetta-
bi le , c o m e parimenti inac-
ce t tab i l e 6 il suo rovescio-
c o m p l e m e n t o romant ico che 
vanifica ( c o m e ttitti gli spi
r i tual i sm!) non solo 11 ruolo 
del la scienza ma lo s tcsso 
pens iero razionale. 

Riccardo Fiorito 

Saggi 

Fine del 
popolo ebraico? 

La realta israeliana e il violento contrasto tra due 
mondi - Inaccettabili giudizi sul popolo arabo 

E' uno strano Ubro, questo 
(Fine del popolo cbralco?, dj 
Georges Frledmann, Edlzlonl 
dl Comiinita, L. 2.G00), che su-
sclta (pin esattamente ha su-
scltato In noi) vivo Interesse. 
commozione. ma al tempo 
stesso ancho non pocn Irrlta 
zlone. 

L'interesso nasce dalle osser-
vaztonl critlche, spesso spre-
giudlcate, acute e «demistlfl-
cant! » sulla realta Israellana: 
la netta e crescente dlvislone 
In class! .social); 11 « violento 
contrasto fra duo mondl», 
quello « coniunistlco » (utopl-
stico) del kibutzin e quello 
frivolo della zona DtKcnzoff-
Ben Jehtida, In « Via Veneto » 
dl Tel Aviv, dovo rlcche « don-
no sfaccendate » e una paras-
sitarla « nioventii dorata » per-
dono II loro tempo In pette-
golezzl; I'lnvaslone. supina-
mente necettata, del cinema 
amerienno pe^Kiore (« sesso e 
crlmlne ») e del cinema fran-
cese a dozzlnale »; le dlscrlml-
nnzinnl razzlall (o quasi) pra 
tlcate d»l rlcchl, coltl e poll-
tlcamente potentl core) occi
dental! (europel d) rito ashke-
nazi) a danno degll ebrel 
oriontnli (atro-aslntlcl dl rito 
sefnrdlta). poverl, lgnoranti e 
non qualiflcatl professional-
mente; lo «sfruttamento tu-
ristlco del rlcordl blblicl»; la 
cavillosa, ossesslonante, acca-
nita (o Jpocrlta) Interferenza 
del rabbinnto ortodosso nella 
vita politica e prlvnta; le ves-
sazionl Inqulsitorle contro gli 
ebrei non osservantl, o anche 
soltanto « llbernll »; nil squal-
lidl retroscena del compro-
messo fra magglornnza pover-

f atlva lalea e mlnoranza a cle-
Icale » per non perdere le do-

nazlonl degll ebrel amerlca-
n), agnostic) o ate! a casa lo
ro, ma tenacemnnte e para-
dossalmente affezlonatl a una 
ImmnRine (Talsa) dl un Israe 
lo « puritano » maRari soltan
to In materio dl rltl oilmen-
tarl. 

SI dice che questo Ubro non 
sla piacluto al dlrlgentl israo-
liani Lfi credlamo senz'altro. 
e supponlamo d i e le paglne 

nazionale ebralca .C'e una real
ta nazlonale Israellana. Lo sta-
to in cul si avverano le pro-
fezle dl Herzl non e lo "sta-
to ebraico " ». 

Sono gludlzi che tendono a 
scuotere 1 pllastrl dello sta-
to d'Israele: la pretesa di rap-
prcsentare tutti gli ebrel del 
mondo, e quindl dl esigere 
che tutti gli ebrel si trasferl-
scano In massa In Israele (ve-
dl le leRKi u del rltorno » e del
la a doppin nazlonalitft »). 

per cssi piu sgradevoll s iano 
quello In cul 1'autore, dopo es-
sersl chlesto: « S o n o ancora 
ebrel gli " ebrel " d'Israele? 
C o un " popolo ebra ico" dl 
cul Israelo fa parte? », rispon-
do: quello d'Israele 6 a un po
polo glovane. fislcamente nuo-
vo, che non e ne l'appendice. 
ne 11 centro di un ormal leg-
Rcndano popolo ebraico»; e 
ancora: « N o n c'e una realta 

Fotografia 

L' Italia 
vista 
da 

Reismann 
Sl e tenuia noi glorni scorst 

a Roma, nella salette della 
Stnmpa estera, una mostra del 
fotografo ungherese Janos 
Reismann che appartlene, co
m e eta, come nffinita cultura-
11 o come stile, al mondo del 
fotografo franceso Henri Car-
tier-Bresson, del quale e an
che amico da molti annl. 

Reismann ha un modo dl fo-
tografare netto e preciso nel 
segno e nella lnquadratura co
m e s e tutte le sue fotografie 
fossero state scattate con mac-
chine dl grande formato. 

Nato nel 1905, Reismann sl 
rec6 a Parlgl a 19 annl, dl-
ventando ben presto amico e 
discepolo del fotografo ame-
ricano Peter Powell . A Mont-
parnasse conobbo altri foto-

grali, scriltori, pocti, musici 
stl. Nel 1928 sl recb a Berll-
no e vl n m a s e . Lavorb a s tret 
to contatto con Ervin Piscator 
e fu fotografo di John Heart-
Held nel difficile periodo del 
settimanale a AIZ », il foglio 
dl tante battaglle polltiche 
contro II capitalismo tedesco 
e l'av\'ento del nazismo. 

Proprio con Heartfield. Rei
smann sl recb a Mosca nel 
1931 e vi nmase fino al 1938. 
Tomato a Pangl fece amicl-
zia con Bressai e Robert Ca-
pa con 1 quail ebbe in comu-
ne la camera oscura. Perso
nality dl splcco, dunque. quel-
la di Reismann anche per II 
suo essere stato protagomsta, 
in modo attivo e diretto, dl un 
periodo storico molto impor-

tante per la totografia e la 
cultura. A Roma, U fotogra
fo ungherese ha esposto 44 fo
tografie scelte nel repertorlo 
di questl ultimi annl. Molto. 
scattate nel nostro paese, so
no state utilizzate per lllustra-
re un libro di Carlo Levi. Ja
nos Reismann ha saputo co-
gliere in modo vigoroso e fo-
tograficamente x-alido 11 Sud 
dcH'Italia. anche se 11 suo sti
le mostra qualche volta il pe
so degli annl. 

Janos Reismann e autore dl 
numerosl libri fotoRrafici tra-
dotti in piu lingue. 

W . S. 
NELLA FOTO In alto: Ja

nos Reismann ritratto da Car-
tier-Bresson 

Schede 

Storia e cultura 
delPilluminismo 

Storxa e cultura dcll'illumtnt-
smo di Norman Hampson (Ba
l i . 1969. pp. 315, L. 1200) appare 
nell'Universale Laterza quasi 
contemporaneamente alia pri
ma edizione mglese (la colla-
na. com'e noto. ospita a ?iez-
zi accessibili a molti lettorl 
non so lo nedizioni di opere 
fondamentali , ma anche lavo-
ri che vengono tradottl per 
la prima volta In italiano o 
opere del tutto nuove) . La sto
ria di Hampson t scri'.ra in 
maniera assai ajnle. pur s*n-
za cadere in approssimizioni 
e genencl ta . La ncoslruzione 
dell'aimosfera intelle.iiiale m 
cui nacque e si sviluppo t'il-
lununismo e particola: mente 
accumla, ed tl metodo di n-
portare contmul e pertinent! 
pa«;si ri^lle np^re su «*ui ?«i nn-
centra U discorso e assai utile 
perche permette al ;o!tore di 
avere una piii diretta cono-
scenza delle posizioni che si 
contrapponevano nel dibattito. 
L'Hampson dedica molte pagi-
ne alle discussioni scisn'.ifiche 
che si svolsero nel Se:t<N5ento. 
fermandost ui p3rticolAre sul
le scoperte ceologiche ed astro-
nomiche, che mostravano la 
fragilita di alcuni element! che 
iijju H quel momerito erano ' 
stat] conslderati ind.scu'lbili, 
sia nel campo filosofico. sia 
in queUo religsoso in *J\1 mo
do eali da un gius'.o nl ievo 
al peso che I'aKar^a.-.si je i ie 
conosoe-nze scientifiche ebbe 
suil'atmosfera culturaie del 
ierr.po, psrmettendo .ijii ulu 
ministi di spostare avanti i 
termini del dibattito intellet. 
tuale e di fondarlo su datl 
assai solidi. Dl parUcolare tn 
icrcssc MJIIO ie p^K'-'"? dei-
l l l a m p s o n sulle connesslonl 

tra concczjoni filosofishe e re
ligiose (s l Icggano quei.e as
sai fini sul rapporto tra : '«o^ 
t imismo > e la prov\-idenza). 

Meno ampia e mvece ia rl-
costruzione dei modi dl dif-
fusione dello i l luminismo In 
tutta I"Europa (la storia oella 
sua « fortuna» e essenziale 
per comprendere la sua In
fluenza), ed appare anche irop-
po scarso 11 rilievo dato al 
« cosmopolit ismo ,> de^'.i tliu-
ministi. un elemento che per-

• _ • _ • _ • _ 

gina al Vico. ma lgnora opere 
e scrittori non secondari) . 
Daltra parte, la scar^a atten-
zione dedicata d,igli stucLosl 
strameri agli illimnnisti itaLa-
nl e cos3 ben nota. Un altro 
elemento dell'analisi aeilTIam-
pson che lascia perplessi e U 
fatto che i capitoli dedicatl 
alia storia sociale ed economi
ca restano. per cosl dire, estra-
nei a quelli dedicati alia sto
ria intellettuale. 

Se e vero che t nella s t o n a 
causa ed effetto sono in cer-
ta misura reversib:!!». i; pro
blema del rapporto ira illumi
nismo e nvoluzione francese 
t. perO. affrontato J a l l ' H i m p 
son in maniera troppo evasiva 
e la su3 afferma7ione suila 
assonza di iegami direttl (ma 

gn:ficato da dare a questo ag 

La commozione nasce dal 
confessato dramma deH'auto-
re, ebreo francese « assimila-
to », non osservante, picnamen-
te partecipe dellu vita o della 
cultura francesl, a cul nel 1940 
gU invasorl nazistl e 1 fasclstl 
dl Vichy hanno brutalmente 
« rlcordato »: tu appartienl al
ia « razza maledetta », al « po
polo deicida n e non hal II dl-
ritto d! vivere. II trauma e 
stato ternblle per il Fned-
mann, ed egli (nonostante I 
suoi (>7 anni) non lo ha anco
ra superato. Risropertos) 
ebreo, 1'autore si pone Inter-
roKativi squisitamente « inter-
ni n alia questione ebraica e 
spesso sl abbandona a rifles-
sioni Interessunti, certo, ma 
fin troppo insistite o compia-
ciute, sulla fecondita dell'« m-
quietudine e angosc ia» del 
Khetto, sulla n mlssione mes-
sianlca s del gludalsmo, e co
sl via. 

Afflora a un certo punto II 
dubbio che la principale preoc-
cupazlone delrautore (e quin-
dl il vero tema dl fondo del 
l ibro) sla dl accertare se in 
Israele permanKano, o non, 
« isole dl viva, tenace lnquie-
tudine», s e tale « inquietudi-
ne ebralca», cosl necessaria, 
secondo il Frledmann, al pro-
gresso del pensiero umano, 
sia, o non, « morta a In Israe
le, s e gli lsrnelianl siano. o 
non siano. rimastl « fedeli al
ia mlssione loro affidata sul 
Sinai: essere un popolo dl sa-
cerdotl e dl giustl al servlzio 
di tutti gli altri popol in. 

E' a questo punto che 1'ln-
teresse e la commozione per 
II dramma dell'autore (che e 
pol il dramma collettivo degli 
ebrel perscRiiltati nella dia
spora) cominciano a trasfor-
marsi in irritazione; perch^ 
si scopre d'un tratto che la 
ansia di accertare s e Rli israe-
lianl siano ancora ebrei, ed 
ebrel inquieti, angosciatl, e 
quindl Intellettualmente efri-
cienti. fa dimenticare comple-
tamentc al Friedmann la tra-
gedia di un altro popolo, sul 
quale gli israeliani hanno bru
talmente scaricato la loro: 11 
popolo arabo palestlnese. mas-
sacrato, scacciato dalle sue ter-
re e case, ridotto alia misera 
condlzione del profugo o a 
quella, altrettanto e forse piu 
misera, dl disprezzato «stra-
niero In patria ». 

Per la tragedia degll arabl, 
11 Friedmann non ha ne ple-
ta, ne comprensione. Egll sl 
limita ad ammettere che gli 
arabl che vivono in Israele 
« non parteclpano in condlzio-
nl di eguaglianza all'edlficazio-
ne dello stato », ma fa prece-
dere tale prudente osservazio-
ne critica da una frase che 
in pratica l'annulla. « E* pro-
babile che le minoranze ara-
be d'Israele s iano " privilegia-
te rispetto alle minoranze del 
paesi confinantl e perfino dl 
tutto 11 Vicino O r i e n t e " » . Dl 
fronte al problema del profu-
ghi. con una durezza Imper-
donablle In un ex persegulta-
to, 1'autore afferma che 11 lo
ro n torno e « asso'.utamente 
irrealist ico», nascondendosl 
pol dietro il falso argomento 
che «1 dirigentl arabl non lo 
desiderano ». 

Per un Intellettuale che sem
bra credere in una « mlssione 
universale» degll Israelitl, e 
d a w e r o inescusabile l'adozlo-
ne dl due pes! e due mlsure 
nel giudicare israeliani ed ara
bl. Gli israeliani, in questo li
bro, sono criticaii per 1 loro 
difettl, ma anche esaltatl con 
largo spreco di espressionl re-
tor:che per le loro virtu: 
« idealismo », « energia pionie-
nst ica ». c ardore J», « eroismo B 
«volonta di ferro». ed altre 
che risparmiamo al lettore. 
Gil arabi non eslstono. Essi 
sono soitanto • ia minaccia 
araba»: mute comparse , ma-

metteva ad essl dl portare 
avanti la loro battaglia sul pia
no europeo, anche quando le 
situazionl local! sl tacevano 
piii dlfficili. 

Va anche osservato che lo 
spazio dedicato all' i l lummismo 
ltaliano e del tutto msuffi 
ciente. Se e indubbio one. con 
siderato in un amb:to euro
peo. il movimento ualiano per-
de rilievo cd importanza, e 
anche vero che ia sua lnl.uen-
za resta pur sempre maggiore 
dl quelia del tutto ».rascurabl-
le che appare nella s tona del-

. _ .-»— / - • H , L C l l i l O a u i i i a i t i j o v u 
Beccarla e dedica qualche p»-

gettivo) non appare convin- nonet te , « ombre r o s s e » (nel 
cente. Cosl come non appare caso specifico « b r u n e » ) . bar-
per niente accettabile la con-
clusione. Sebbene si debba 
concordare con l"Hampson 
sulla opportunita dl una ple
na rivalutazione deH'Ulumlni-
s m o (ma essa ormal sl e avu-
ta da tempo) , non si puo non 
respingere l'accostamento che 
egli fa tra reazione cattolica 
ed idealismo tedesco e, so-
prattutto, fra tutti i movimen-
ti che. piii o meno i-:gutima 
menie, si sono collegati ad He
gel (e tra essi THampson n 
corda insieme nazionalsociali-
smo e mancismo). La rivaluta-
zione dello i l luminismo non 
comporia certo un riimto dej 
marxismo, ma pnittosto una 
piii attenta considerazione del 
rapporto esistente tra 1'uno e 
l'altro. 

a. I. 

bari • fanatizzati». pieni dl 
odio tmplacabile contro 
Israele, accampaU sulle colli-
ne In artesa dl precipltarsl 
sugli ebrei per sgozzarli tutti. 

n libro fu pubbllcato to 
Francia nel 1965. L'autore ha 
avuto 11 grave torto dl auto-
rizzame la puhhi)cA?ione in 
Italia, oggi. senza alcun ntoc-
co di sostanza. Eppure la guer-
ra dei c set giorni > e tutto 
c i6 che e accaduto in segul-
to avrebbero dovuto suscita-
re in lui a lmeno qualche ri-
pensamento, dubbio, lncertez-
zn. tndurlo a rileggere e a cor-
resK151" u " iibro che egu sies-
so , non senza civetteria. affer
ma essere (ma sara pol vero?) 
« t u t t o pervaso d'inquietu-
dine ». 

Arminio Savioli 

4* Riviste 

I limiti 

Rai Tv 

e i «vuoti» 
D numero 11-12 di c Proble

mi >, la rivista di Giuseppe Pe-
tronio. apre un interessante di
battito su tutti I settori della 
nostra cultura. Si vuole com-
piere un bilancio per accertare 
i limiti e l c vuoti >. cio che 
non si sa e perchd non lo si 
sa. di ogni attivita culturale. 
In questo numero. intervengo-
no G. Pctronio c sulla storia 
della letteratura > italiana. C. 
VasolJ «sulla storia della filo-
sofin ». G. Scalia c su| marxi
smo >, Altri interventi su altri 
particolan settori o discipline 
sono previsti per I prossimi Hu
meri. L'iniziativa 6 certamente 
stimolante e sara utile nella 
misura in cui riuscira a solle-
citare nuove intraprese di studi 
e a ravvivare tutto i! dibattito 
culturale. Per ora. Petronio ri-
propone nuanto da anni viene 
ripotendo con la sua solita pas-
siono: ma il discorso. accetta-
bilissjrno. resta ancora vago e 
generico. 

Quello che s | deve. forse. 
chiedere alln rivista di Petro
nio 6 che cominej essa stessa 
ad avviare ricerche concrete 
luntio I filonl ctilturall per ora 
5«lo intravisti. Lo stesso si puA 
dire dell'intervento sulla « s t o 
ria della filosofia > di Vasoli. 
il quale e pure lui. d'altronde. 
consar>evo!e di avere solo im-
postato il discorso per una nuo
va metodologia degli studi fi-
lo-^ifici. 

Carico. invece, di proposte 
concrete e attuali 6 1'intervento 
di G. Scalia. che. dopo un ri-
goroso excursus sulla perma-
nente validita del marxismo 
come scienza lofale (di cui non 
e lecito come fanno i revisio
nist! assoluttezare la pratico o 

« 

come fanno I restauratorl asso-
lutizzare la teoria). propone dl 
«rileggere Das Kapital e I 
Grundrisse». poiche «questa 
rilettura e le sue conseguen-
•ue. e. forse. cfd che non sap 
plamo piu. o not* sappiamo an
cora ». I < problemi nuovi », dice 
Scalia, « sl comprendono solo a 
questa rilettura ». Essl riguar-
dano la c ridefinizione del ca
pitalismo. del socialismo. della 
rivoluzione: dobbiamo cercarll, 
costruendoli. in Marx che U 
ha costruiti ». 

In questo numero di * Proble
mi >. figurano tra l'altro una 
acuta analisi dl Franca Ange-
lini Frajese sulla teoria del 
mito in Pavese. di cui si espli-
cita la « incapacity 9 c di esse
re interamente decadente e in-
teramente intenrato nel teml 
culturali e ideologici degli anni 
1945-50 >, e un'utile ricerca di 
Mario Isnenghi su «Un mo
menta della gestione vociana del 
dissenso piccolo-borghese >. 

In particolare. Isnenghi mo
stra come i « Discorsl militari > 
dj Giovanni Boine, gia nel mag-
gfo 1914 (prima ancora dello 
scoppio della guerra). presentl-
no < una sintesi dei movent! di 
guerra storicamente in campo 
al dj qua dei moventi politico-
militari specific! e dichiarati». 
mentre esprimono « un momen 
to della funzione oggettiva del 
piu autorevole organismo mili-
tante («La Voce >. n.d.r.) dl 
direzione ideologies delle giova-
ni generazioni intellettuali, lm-
pegnato (...) a rastrellare e ca-
lare tutta dentro la guerra la 
generazione del Novecento*. 

Armando La Torre 

Europe* 
per Barbusse 

11 fa.sc-icolo di gejinaio 1969 di 
c Europe » (n. 477) si intitola ad 
Henn Barbusse. Un ampio stu
dio di J. Meyer porta luce sul 
romanzo Le Feu. approfondendo 
le ragioni stonche e culturalj 
di quel libro. Vengono pubbli-
cate una poesia inedita e delle 
pagine anch'esse inedite di J^-
sus contre Dieu, uno scritto che 
s'inserisce airintemo di una te-
matica che appassion6 tanto 
Barbusse. Sono estratti interea-
santi per poter conoscere quel 
misto barbussiano di aspiraziooi 
culturali ottocc-ntesche e di in-
venzioni e audacie novecente-
sche: si possono nntracciare ad 
esempio temi che fanno pensare 
al sontimento populistico degli 
uomini dell'Ottocent© (vedi la 
frase in bocca a Gesii: « lo at-
tendo il popolo che e il Mes-
sia >). e novita drammatiche. 
coraggiose e original] (vedi la 
morte di Gesii ad opera dei cri-
stiani fanatici che voghono im-
porre a Gesu di credere cieca-
mente nel Cristo) Utili le note 
conclusive bibliografiche. 

Anche chi conosce gli scrittl 

lettorari di Barbusse. cntico. 
romanziere. poeta. fondatore di 
riviste. direttore di collane edi-
toriali, politico - militante. pud 
trovare in questo numero dl 
< Europe» suggenmenti critici 
lnteressanti e nuove indicazioni 
bibliografiche. Barbusse, uomo 
In lotta contro 1'oppressione oo-
loniale e vicino alia rivolu2iooe 
comunista, premio Goocourt, in 
rapporto con T. Mann. R. Rot-
land. Wels. M. Gorki. D'Annun-
zio. e una delle personailta che 
sono soprawissute a un tempo 
e dicono qualcosa di valido 
ancora a! nostri giorni. 

Le restanti pagine della rivi
sta contengono lottavo quader-
no di poesia, che segue ai pri-
mi sette quaderm. che hanno il 
merito di presentarc nuove vocj 
poetiche francesi; in questo nu
mero sono riJevanti gh esiti let-
terari di J. Reis e Stem-Metz. 

Figurano art.coU van e due 
noveUe pirandelliane lucidamen-
te rese dall'italianista B. Cre-
mieux. 

Ugo Piscopo 

Dopo Annibale 
D quarantaseiesimo volume di 

Atheneum (studi periodici di 
letteratura e storia deli'antichi-
ta. edito a cura dellUniversita 
di Pavia. pp. 192. 1968) si apre 
con un interessante saggio di 
G. Nenci «ConsiderazioQi sulla 
stona della monetaziooe roma-
na in Plinio*.-

Plinio. come e noto. e rautore 
di un'opera di carattere encido-
pedico. la Storia ftaturale. U 
cui materiale e disposto secon
do un ordine che a noi a p 
pare abbastanza bizzarro: se. ad 
esempio. egli sta enumerando 
e illustrando i vari tipi di mar-
mi conosciuti. passa a trattare 
della scultura. Con questo me
todo. a propoato dei metalli. 
fa un'ampia digTessione sulla 
monetazione romana. Ma poi-
ch6 Plinio non era uno speaa-
lista in materia, ha derivato 
tutLi la sua informaz:one da 
Van-one. il cdebre erudito ro-
mano vissuto nel pnmo secoio 
a .C. e questo sp.epa perche 
m Plinio tro-.iamo abbondanza 
di notizie sulla monetazione del-
T epoca rt-pubblicana mentre 
scarsecgiano quelle del suo tem
po (egli fu un contemporaneo 
di Vespasiano). 

A questo punto Plinio passa in 
secorJdo piano, e rinteresse del 
saggio del Nenci si eoocentra 
sulle notizie che ci vengono da 
Varrone. il quale, per il fatto di 
appartenere a una gens che 
aveva una ,s>ecifica competenza 
in materia perche moiU dei suoi 
membri erano stati monetam. 
potette av\a!ersi di moJte infor-
maconi che gli venivano pro-
p - o dallambiente famiiiare. 

U pjnto p:u inte.iessante del 
sacr.o d<H Nenci e quello che 
ncuarda ;1 modo in cui la repub-
b!:ca romana suptro !a sua pa-
ma grande ensa ftrvanziana. 
Q ĵê ta ensi si verifko al tem

po della seconda guerra punica, 
durante la quale le terribili 
sconfitte inferte da Annibale 
pnnocarono la bancarotta dello 
Stato romano e si manifestd la 
tendenza alia tesaurizzazkxie 
ddle monete d'argento. U me-
tallo piu pregiato tra quelli in 
circolazjone. Per superare la 
crisi furono adottati tre prowe-
dimenti: fu imposto il corso 
forzoso della moneta di bronzo. 
fu cioe imposta una moneta de-
curtata del suo valore da flno 
per saldare debit! contraua con 
moneta di peso superiore. Que
sta opera zione iixkibbia mente 
a\rvantaggi6 soprattutto lo Stato 
che in quel momento era Q mag-
gior debitore. Come secondo 
prowedimento fu nservato un 
trattamento di favore ai soldau" 
— indice. questo. del particolare 
dima patriottico dei momento. 
A loro soltanto fu concesso di 
cambiare. secondo 1'antica mi
sura. diect assi di broozo per 
un denario d'argento (per gli 
altri il rapporto era di 16 a I). 

D terzo provv^dimento fu una 
operazione di vero e proprio ri-
lancio: fu deciso di comare. per 
la prima vo'.la. monete d'oro 
(gli aurei). e questa misura fu 
presa proprio nel 217. subito 
dopo il disastro di Canne. D 
preciso significato politico e pro-
pagandistico di questa mossa 
nsulta e^-idente: proprio nd mo-
momento in cui Annibale aveva 
portato lo Stato romano sulTor-
lo del failimento. questo ac-
cvtlava ia sfxia e nspoodeva aJ-
zando il tiro. Questo prowedi
mento ebbe. infatti. U duplice 
effetto di ndare fklucia agii al-
leati e di permettere I'acquisto 
dei rifomimenti necessarj pa-
gando m moneta pregiata. 

Clara Valenziano 

Notizie 

La Blennale d'Arte Antlca 
verra inaugurata nel prosjl-
mo glugno, a V e i x i l a . II 
tema prescelto 6 ancora la 

concluderi cosl II clclo Inl-
xlato nel ' (5, dedicato al 
rleiame dl tutte le correntl 
pltlorlche che ebbero In quel 
secoio un rlnnovato tplen-
dore. c Dal Rice! a| Tlepe-

lo • : questo A II tltoto della 
nuova manifestation* dedl-
cs!a al plttori dl r^at: I 
piltorl prescelti saranno I 
seguenll: Amlgonl, Carrlera, 
Crosato, Dizlanl, Fontebasso, 
Grassl, Guard) G.A. • F., 
Longhi P. ed A., PlazzeHa, 
Tiepolo G.B. • G.O. La mo
stra sar i Inaugural* II 7 
aluano * <t rh l iM»r i it 15 
ottobre. 

Controcanale 
L'ATTUAUTA' EVITATA -

Anche il mito di TV 7 ha ine-
vitabilmente fatto cilecca con
tro lo svheerato atlantismo 
della nostra tv. leri sera, in-
fatti, il settimanale di attualita 
— gcneralmente cosi pronto a 
lanciarsi sui piii importanli av-
tenimenli della seilimana — Ita 
taciuto sul viaoaio di Nixon in 
Europe e, in particolare, sulla 
visita a Roma. II silenzio &. con 
tutta evidenza. una scelta po
litica. E' noto. infatti. quel 
die e avvenuto nella capilale 
per tutta la oiornata di aiove-
di; e Roma e. fra l'altro, anche 
la sede di TV 7. tnviare un re-
dattore ed una telecamera per 
le vie di Roma, dunque, non era 
certamente difficde; vorremmo 
dire che ci sembra perfino stra
no che i redattori di TV 7, per 
solifo COJI affii'i. non vi ab-
biano pensato. Ma fra Nixon e 
la tv, e'era la protesta dei de-
mocratici romani. la repressione 
della polizia. la lunaa battaolia 
depli studenti: tutti problemi 
che alia tv. in questi giorni. so
no sottoposti ad una dura cen-
sura (delta quale si son ri-
iti gli scandalosi effetti anche 
nei Telegiornali di queste ore). 
E dunque. silenzio. H mito di 
una lelevisiune aperta alia pro-
blematica civile — un mito in 
cui TV 7 Ita un ruolo di punta 

— si e cosi ancora una volta 
rirelafo apertamente illusorio. 
Una lezione in piu per chi ere-
de che la RaiTv i>ossa essere 
democratizzaia senza una ra-
dicale riforma. 

• • • 
I MOTIVI NON DETTI — Un 

tipico esempio di quanta sia li-
mitato il margine di indagine 
concesso alia «spregiudicata » 
altuolifd di TV 7 e stato offerto 
dal servizio I concorsi disertati 
di Cancedda. Ottimo nella sua 
impostazione narrativa e nella 
formulazione di una prima de-
nuncia, il seruizio e infatti man-
cato clamorosamente quando a-
vrebbe dovuto precisare i motifl 
di fondo della scandalosa situa. 

zione esposta. Cancedda. infat
ti. ha giustamente avviato I'm 
dagine con una esposizione di 
fatto, rilevando le insufficienze 
di organico di certi sellori del 
la pubblica amministrazione (ge 
nio civile e medici provinciali. 
in particolare) schiacciati dalla 
concorrenza industriale. Ed ha 
portato aranli questa prima fa 
se del discorso riuscendo a co 
struirlo efficacemente attraver
so testimonionze dirette, sem 
plici ed immediate. In questa 
fase la denuncia ha colto ccrta 
mente nel segno: reslara da 
vedere. tuttavia. la causa del 
«fenomeno». Una causa che 
non propone soltanto una discus 
sione .sull'efficionza dell'orgamz 
zazione statuale, bens] ne met 
te in discussione la sua strut 
tura di classe. Perche le 'Indu
strie private possono rastrellare 
i migliori tecnici uscili dalle 
tw>tre universita? Siamo ad un 
aspetto del problema piu gene 
rale della fuga dei ceruelli. £ 
non ci t'uole molto ad intendern 
che in una societa basata sul 
profitto i centri propulsori dl 
questo meccanismo economica 
(le iyidustrie private, nppunto) 
finiscono inevitabilmente per a-
vere la meglio. Non & un caso, 
del resto. che nella breve in 
chiesta condotta fra gli univer 
sifari del Politecnico di Napo-
li. ben pochi abbiano posta Vac-
cento sulla disparita del tratta-
mento economico. lnsomma: non 
e soltanto una pretesa raziona 
lizzazione (nel caso: un aumen-
to degli stipendi) che pud ri 
solvere il problema. Tanto me
no. in ogni caso. un chiarimen 
to poteva venire dal professor 
ToccheKi. il cui name e fin 
troppo legato a molte vicende 
della speculazione edilizia na-
poletana (e dunque agli interes-
si priuati in anfitesi a quelli 
pubblici). lnsomma: ancora una 
volta anche TV 7 ha dovuto ar-
rendersi. Certi argomentl, in
fatti, Ut nostra televisione pud 
soltanto sfiorarli. 

vic«» 

Programmi 

Televisione 1 
12,30 SAPERF. 

« Froflll dl protagonist!: Einstein», a cura ill Angelo 
DAtcssandro e Vlttorla Ottolenghl 

13,00 OGGI LE COMICHE 
13^0 TELEGIORNALE 
17.00 GIOCAGIO' 
17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 

« Chlssa chi lo sa? » 

18.-15 ANTOLOGIA DI CAPOLAVORI NASCOST1 
19.10 8ETTE GIORNS AL PARLAMENTO 
19.35 TEMPO DELLO SPIRITO 
19.50 TELEGIORNALE SPORT, Cronache del lavoro 
20.30 TELEGIORNALE 
21,00 BENTORNATA CATERINA 

Un ospite d'cccczione comparlra stasera nella puntata con-
clusiva dello spettacolo dl Catprlna Valente: II reglsta-
attorc Jacques Tall. Tail, come egH stesso ha rlcordato in 
un reccnte • Incontro • trasmesso In TV. comlnclo la sua 
carrlera nel " music-hall": probabllmeme a quell'epoca sl 
richiamera stasera. Interpretando qualcuna ddle sue Irrc-
slsttbill "eags". Alio spettacolo parteclperanno anche II gio-
collcre tedesco Rudy Horn e II coiaplesso brasillano di 
Sereio Mendes 

22.15 UN VOLTO, UNA STORIA 
La rubrica curata da Crescl presenta stasrra un « tcitl-
mone » che potrebbe flnalmente rlsollevare 11 tono di que
ste transmission!, andando ben al dl la della sempllce curlo-
sita o del sempllce rlcordo personate. SI tratta dl Fiorina 
Flocca. una operaia torinese che parteclp6 In prima flla 
alio sclopero del 5 marzo 1913 alia FIAT. Fu, quello sclo-
prro, il primo momento della lotta dl massa contro II 
fasclsmo: un robusto colpo finale al regime e un seme 
per la futnra Resistenza. Sperlamo che gli Intervlstatori 
sappiano condurre II colloquio In modo da restltuircl, anche 
nitre la cronaca. il slffnlflcato dl quel Rlorno. Verranno 
intervistatl anche il calciatore che fu ferito dalla botti-
gllrtta lanclata da uno spettatore e il doppiatore Rlnaldl. 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
M.15 CICIJSMO 

Da Roma II telrcronlsta Adrlano De Zan describe 1'arrlvo 
dell'ultima tappa del Giro della Sardegna 

18.30 SAPERE 
Corso di tedesco 

21.00 TELEGIORNALE 
21.15 NIXON IN EUROPA 

II viagglo del Presidente amerlcano sara al centro di un 
dibattito cui parteclpano Fiiedrich Lampe. Jacques Nober-
court. Leo lVollemborK. Piero Ottone, Peter Nichols. Mo-
deratore e Sergio Telmon. 

22,15 QL'F.STI NOSTRI FIGU 
Virne repllcato il teleromanzo che Diego Fabbrl ha tratto 
dall'opera « Pane vivo » di Manrlac. L'opera e debole e 
appare, oggi piii ancora che al tempo in cui tu trasmessa 
per la prima volta. piii che lontana dalla realta che sl 
propone di analizxare. I-a regla r dl Mario Landl. Tra gli 
interpret!: Lino Capollrrhlo, Andrea Lata. Sicoletta Lan-
gaasro. Antonio Battlstrlla. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, S. 
10. 12. 13. 15. 17, 20. 23 

6.35 Corso di Ungaa tedesca 
7.10 Muslca stop 
8.30 Le canzonl del inattlno 
9.05 Novita itallane della mu

slca leggrra 
9J9 Clak 

I0.«5 La Radio per le Scuole 
10,35 Le ore della muslca 
11.15 Dove andare 
11 JO Soprano Dora Gatta 
12.05 Contrappnnto 
13.It Print* Radio 
14,00 Trasmisslonl regional! 
UA-i Zlhaldone italiano 
15.45 Schermo mnsicale 
tfc.00 Programma per I ragazzt 
16J0 Incontri con la sclrnza 
IS,-10 L'n certo rltmo.. 
17.10 Incontro col personagglo 
18.00 Gran varletA 
19.30 Luna-park 
20.15 No. gaarda la lana e 

qaeU'altra 
21.05 Conversazioni muslcall 
22.20 Vlagglo mnslcale in Ita

lia: Genova 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 6.36. 

7.30, 8.30. 940. 10.30. I U « . 
12.15. 13.30. UJI , 15,30. 
16.30. 17J0, 18J0. 19.10. 
22. it 

CM Prima dl cominciare 
7,43 Rillardino a tempo dl 

muslca 

10.00 Ruote e motor! 
10.40 Ratto qaattro 
I U 5 II palato immaglnario 
11.45 Per nol adnltl 
12.20 Trasmisslonl reglonall 
13.M Cantanti all'lnferno 
13,35 lo Caterlna. con Catert-

na Caselll 

14.00 Jake-box 
14,45 Angolo mnslcale 
15.03 Relax a 45 girl 
15.15 Direttore Artnro Tosra-

nlnl 
16.00 Rapsodia 
16.35 Serio ma non troppo 
17.10 Incontro Rnma-Londrm 
17.10 Bandiera glalla 
18.35 Aperitlvo in mnilca 
19 06 11 motivo del motlvo 
20.01 * l"na diga snl Paciflco », 

romanzo dl Marguerite 
Duras 

25.15 \ * > ; c-- 1 

2L00 Italia che lavora 
21.10 Jazz concerto 
21.55 Bollettlno per I navlgantl 
22.10 Cantanti all'lnrerno 
22.40 Chlara fontana 
23.00 Cronache del Mezzoglorna 
23.10 Conrorso Cncla per ean-

zoni naove 

TERZO 
9,30 F. Schubert 

10.00 Concerto dl apertnra, 
11.10 Mnslche di balletto 
12.10 Universita Internazionale 
12.29 Piccolo mondo musical* 
13.00 « Lohengrin ». testo e mu

slca dl Richard Wagner. 
Direttore Rudolf Kemp* 

16.40 D. Scarlatti 
17.M Le opinion! degll altri 
17.20 Corso d| lingna tedesca 
17.45 A. Webern 
18.00 Notizie del Terzo 
18.15 cifre alia puna 
is j o Mutira leggera 
18.45 La grande platea 
19.15 Concerto dl ognl sera 
20.40 Concerto stnfonleo diret

to da Glamplern Taverns 
22.00 II Glornalr dr) T » m 
22.30 Attenzlone a tntte le elan-

sole 
23.10 Rivista delle tlrurta 


