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S Dibattito 

I problemi 
della ricerca 
scientifica 

Aperta un'ampia discussione dal Centro 

studi di politica economica del Comitato 

centrale del Partito comunista 

Nel n. 25 del bollettlno 
del CESPE (centro studi di 
politica economica del CC 
del PCI) si apre un fecondo 
dibattito sui problemi della 
ricerca scientifica in relazio-
ne alio sviluppo capitalisti-
co, sulla base di un docu-
mento elaborato dalla sezio-
ne culturalc del CC. 

Occorre superare la con-
cezione — mi scmbra una 
delle acquisizioni fondamen-
tali del documonto — larga-
mente prcsente un tempo in 
alcuni studiosi marxisti, che 
sviluppo monopol i s t i c e svi
luppo scientifico costltui-
scono due proccssl di segno 
opposto; conscRuentemente 
a cid occorre anche supera
r e qualsiasi politica della ri
cerca basata sulla * arretra-
tczza » o sul cosidctto qap 
tecnologico, perche incapa-
ce di produrre uno sviluppo 
altcrnativo non solo della ri
cerca ma della sociela stes-
sa. coinvolta. cosl. in uno 
sviluppo « qualsiasi ». 

II problema dell 'arretra-
tezza non 6, quindi, che il 
rovescio-complemento del so-
vra-sviluppo delle cittatlelle 
del capitalismo, per le quali 
si pone il problema di un ac-
crescimento elevatissimo del
la domanda, sorretta attra-
verso l'induzione di consu-
ml artificiali e l'assoggetta-
mento della scienza che di-
venta cosl uno dei principa-
li puntolli dell'cstnbHsh-
ment, attraverso un siste-
ma di committenze che su-
bordina non solo la « cuitu
ra » del ricercatore e del tec-
nico ma anche quella di quel 
potenziale ricercatore c tcc-
nico che e lo s tudente , la 
cui lotta antirepressiva non 
nasce. dunque, dal caso. 
Scienza come forza diretta-
mente produttiva (v. Grun-
drisse e relative osservazio-
ni di Mauri), scienza da un 
lato. perd, come prassi cul-
turale che si rovescia — con 
tut te le conseguenti esigen-
ze di scardinamento fatte 
proprie dal movimento di 
massa deqli stndenti — e 
scienza, daH'altro. come si-
stemazione burocratizzata, 
s t ru t tura lmente disponibile 
per Vuso prcfissato dal si-
stema. 

Di qui una serie di proble
mi illustrati dai vari inter-
vent i : daU'automazione (con 
tu t te le consegnenzc psicolo-
giche e sociali. assai piu stu-
diate dalla sinistra marxi-
sta americana che da quella 
europea) , alia creazione di 
una « nuova classe operaia », 
sulie cui possibilita rivolu-
zionarie Cini, a differenza 
di a l t r i , csprime piu di un 
dubbio. all ' intreccio teorico 
sulla validita del valore-la-
voro in quest a nuova fase 
dello sviluppo sociale. che 
oggi contiene qualcosa di piu 
che d e m e n t i awenir is t ic i o 
fanta-sociologici. 

Ecco allora sorgere nuo-
\ i quesit i : come configurarc 
oggi ad esempio, per man-
tenersi su una prospettiva 
prevalentemente teorica. i 
rapport i t ra Gntndrisse c 
Capitate? Ha senso opporre 
una ipotesi stagnazionista 
(Luxemburg) a una ipotesi 
pia t tamente evoluzionista 
(Bernste in) , oppurc bisogna 
r iguardarc la dialettica di 
sviluppo intensivo ed esten-
sivo di un capitale mondia-
le che ha di fronte a sd un 
sistema socialista anch'esso 
proiettato, tendcnzialmentc 
sul piano delle forze produt-
tive. sul piano mondiale? 
Quali le prospettive della ci-
bernetica? Che nnn si venga 
a formare una nuova e im-
mensa catecoria di con«umi 
indotti dalla computcrizza-
zione privata? Che non ci 
siano piu limiti all'espansio-
ne degli investimenti con lo 
sviluppo in direzione spa-
ziale della ricerca? 

A queste ed al tre doman-
de non si puo rispondere 
chiedendo solamente piu 
fondi per la ricerca di un 
migliore assetto corporati-
vo per gli addetti a questo 
fondamentale settore. Resta 
certo il pericolo, dal ver-
sante opposto. come ha mes-
so in luce Rossana Rossanda, 
di non andaro oltre il meto-
dologismo. che e poi il vi-
zio perenne di tut te le ri-
cerche di avansuardia quan-
do non siano legate all'azio-
ne e alia lotta delle masse. 
Una prima sohmone (Ber-
linguer. Chiarante) pu6 ve
nire giustapponendo alle 
tradizionali richicste di au-
togestione della ricerca quel
la del controllo democratico 
dal basso, non piu settoria-
to, quandft | I / tte&si movi-

mentl di classe diventlno 
committenti della ricerca, 
capace cosl di esprimere una 
serie di intclleituall non piu 
organic! al padronato ma al
ia classe operaia, attraverso 
un processo di encmonia ca
pace di batterc ogni illuslo-
ne riformhtica di conestionc. 

I/integrazione della scien
za a livollo internazionale, 
osserva Santoro, ci pone di 
fronte a un altro rischio, 
presente. del resto, negli 
stcssi pacsi socialisti, che, 
cioe, il modello americano, 
data la sua netta prevalenza 
nel mercato mondiale, pos-
sa solo esscre imitato, senza 
che se ne elabori uno alter
native. Una prospettiva tec-
nocratica, dunque, inaccctta-
bile, come parimenti inac-
cettabile 6 il suo rovescio-
complemento romantico che 
vanifica (come tutti gli spi-
ritualismi) non solo il ruolo 
della scienza ma lo stcsso 
pensiero razionale. 

Riccardo Fiorifo 

Saggi 

Fine del 
popolo ebraico? 

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

E' uno strano libro, questo 
(.Fine del popolo ebraico?, dl 
GeorRes Friedmann, Edlzionl 
di Comunita, L. 2.600), che su-
sella (piu esattamente ha su-
scltato in noi) vivo Interesse, 
commozlone, ma al tempo 
stesso anche non poca Irrita-
zione. 

L'lnteresse nasce dalle osser-
vazionl criticho, spesso spre-
giudlcate, acute e a dernlstifl-
cantl )). sulla realth Israeliana: 
la netta e crcscente divlslone 
in classl sociali; il « violento 
contrasto fra due mondi», 
quello « comunistlco » (utopl-
stico) del kibutzin e quello 
frivolo della zona DiRenzoff-
Ben Jehuda. la % Via Veneto » 
dl Tel Aviv, dove ricchc a don-
no sfaccendate » e una paras-
sltaria « Rioventu dorata » per-
dono II loro tempo In pette 
golezzi; 1'invaslone. suplna-
mente nccettala, del cinema 
americano pensiore (« sesso e 
crimine ») e del cinema fran-
cese « dozzlnale »; le discriml-
nazionl razziali (o quasi) pra-
tlcate dal ricchl, coltl e poll-
ticamente potentl ebrel occi
dental! (europel dl rito ashke-
nazi) a danno degll ebrel 
orientall (afro-aslaticl dl rito 
sefardita), poveri, ignorant! e 
non qualiflcati professional-
mente; lo a sfruttamento tu-
rlstico dei rlcordl blbllcl»; la 
cavillosa, ossessionante, acca-
nita (e ipocrita) interfcrenza 
del rabbinato ortodosso nella 
vita politica e privata; le ves-
sazlon! lnqulsltorie contro gli 
ebrej non osservantl. o anche 
soltanto « liberal] »: ell squal 
lidi retroscena dpi pompro 
messo fra maggioranza gover-

natlva laica e mlnoranza a cle
r i c a l » per non perdere le do-
nazloni degli ebrel amerlca-
ni, agnosticl o atel a casa lo
ro, ma tenacemento o para-
dossalmente affezlonatl a una 
immagine (falsa) dl un Israe-
le u puritano » magari soltan
to in materia dl ritl alimen-
tarl. 

Si dice che questo libro non 
sia piacluto al dlrigenti israe-
llani. Lo crediamo senz'altro. 
e supponiamo che lo paglne 

nazlonale ebralca .C*e una real
ta nazlonale Israeliana, Lo sta-
to in cui si avverano le pro-
fezle di Herzl non e lo " sta-
to tbralco " ». 

Sono giudizi che tendono a 
scuotere 1 pllastrl dello sta-
to d'Israele: la pretcsa dl rap-
presentare tutti gli ebrel del 
mondo, e quindi dl eslgere 
che tutU gli ebrel si trasfert-
scano in massa in Israele (ve-
di le leggl a del rltorno » e del
la a doppia nazionalita »). 

per essl piu sgradevoll siano 
quelle in cui I'autore, dopo es-
sersl chiesto: «Sono ancora 
ebrel gli " ebrel " d'Israele? 
C'6 un "popolo ebraico" dl 
cui Israele fa parte? », rispon-
de: quello d'Israele e « un po
polo glovane, fisicamente nuo-
vo. che non e ne l'appendice. 
n6 il centro dl un ormat leg-
gendano popolo ebraico»; e 
ancora: «Non e'e una realta 

Fotografia 

L' Italia 
vista 
da 

Reismann 
Sl e tenuta nel glomi scorsi 

a Roma, nella salette della 
Stampa estera, una mostra del 
fotografo ungherese Janos 
Reismann che appartiene, co
me eU», come affinita cui tu ra
il e come stile, al mondo del 
fotografo trancese Henri Car-
tier-Bresson, del quale e an
che amico da molti anni. 

Reismann ha un modo dl to-
tografare netto e preciso nel 
segno e nella inquadratura co
me se tutte le sue fotografie 
fossero state scattate con mac-
chine dl grande formato. 

Nato nel 1905, Reismann sl 
rec6 a Parigi a 19 anni, dl-
ventando ben presto amico e 
discepolo del fotografo ame
ricano Peter Powell. A Mont-
pamasse conobbe altri foto-

grali. scritton, poeti, music) 
sti. Nel 1928 si recb a Berll 
no e vs nmase. Lavorb a stret-
to contatto con Ervin Piscator 
e fu fotogralo di John Heart-
field nel dilllcile periodo del 
settimanale a AIZ D, H foglio 
dl tante battaglie pollttche 
contro il capitalismo tedesco 
e 1'avvento del nazismo. 

Proprio con Heartfield. Rei
smann si reco a Mosca nel 
1931 e vi rimase fino al 1933. 
Tomato a Parigi fece amid-
zia con Bressai e Robert Ca-
pa con 1 quali ebbe In comu-
ne la camera oscura. Perso-
nalita di spicco, dunque, quel
la dl Reismann anche per 11 
suo essere stato protagomsta, 
In modo attlvo e diretto, dl un 
periodo storico molto impor-

lante per la totograda e la 
cuitura. A Roma, 11 fotogra
fo ungherese ha esposto 44 fo
tografie scelte nel repertorlo 
di quest! ultimi anni. Molte, 
scattate nel nostro paese, so
no state utilizzate per lllustra-
re un libro dl Carlo Levi. Ja
nos Reismann ha saputo co-
gliere in modo vigoroso e fo-
tograficamente valido 11 Sud 
dell'Italia, anche se il suo sti
le mostra qualche volta il pe
so degll anni. 

Janos Reismann e autore dl 
numerost Hbri fotografici tra-
dotti in piii Iingue. 

W . S. 
NELLA FOTO In alto: Ja

nos Reismann ritratto da Car-
tier-Bresson 

Schede 

Storia e cuitura 
dell'illuminismo 

Storia e cuitura dell'tllumim-
smo di Norman Hampson (Ba-
ri, 1969, pp. 315, L. 1200) appare 
nellljniversale Laterza quasi 
contemporaneamente alia pri
ma edizione Inglese (la colla-
na, com'fe noto. ospita a jvrez-
zi accessibili a molti Icttori 
non solo riedizioni di opere 
fondamentab. ma Anche lavo-
n che vengono tradotti per 
la prima volta in lUlUno o 
opere del tutto nuove). I*T sto
ria di Hampson e s^rrra in 
maniera assat agile, pur sen
za cadere in appruss-.mizionl 
e genericita. La ncostruzione 
deH'atmosfera mtelle.tu.jle in 
cui nacque e si sviluppo 1*11-
lummismo e paritco'.armenle 
accurata, ed 11 metodo di ri-
portare continul e pdrtKientl 
pass) delle opere su ''ui si ao-
cer.tra U dlscorso e assal utile 
perche permctte al ;o:tore di 
avere una piu diretta cono-
scenza delle poslzioni ohe si 
contrapponevano nel dibattito. 
LTIampson dedica molte pagl
ne alle discussionl sctsn:ifiche 
che si svolsero nel Se:teoento, 
fermandosi in particolare sul-
le scoperte geologiche td astro-
nomiche, che mostrarano la 
fragilita di alcuni "lementi che 
fino a quel momenio erano 
stati considerati 'nd.sci'ibili. 
sia nel campo filosoiico, sia 
in quello religioso in U\l mo
do egli da un gius:o nlievo 
al peso che I'aliarga.-fi Jelle 
conoscenze scientifiche ebbe 
sull'atmosfera culturaie del 
tempo, permettendo ag'i lllu-
mlnisti di spostare avanti 1 
termini del dibattito intellet-
tuale e di fondarlo su datl 
assal solidl. Dl partlco'.are in
teresse sono le pagine del-
l'Hampson sulie connesslonl 

tra concezioni filosofiche e re
ligiose (sl leggano quelle as
sai fini sul rapporto tra I't ot-
timismo » e la prowidenza). 

Meno axnpia e Invece ia ri 
costruzione dei modi di dii-
fusione dello illuminismo in 
tutta l"Europa (Ia stortn oella 
sua «fortuna » e esscnziale 
per comprendere la sua in
fluenza). ed appare tincne irop-
po scarso il nlievo dato al 
« cosmopolitismo n de^ll Uiu-
ministi. un elemento che per-

metteva ad e-*si dl portare 
avanti la loro battagl;a sul pia
no europeo. anche qu.\ndo le 
situaziom locali si lacevano 
piii difficill. 

Va anche osservato cne lo 
spazio dedicato aH'ilhiinin'.smo 
italiano e del tutto :nsuffl-
c:ente Se 6 indiibbio ci-.v. con 
siderato in un ambito euro
peo, il movimento italuno per-
de nlievo ed lmportanza, e 
anche vero che la sua m'.uen-
za resta pur sempre maggiore 
dl quella del tutto irascurabl-
le che appare nella storia del-
l'Hampson (che nccenna al 
Beccaria e dedica qualche p«-

gina al Vico, ma lgnora opere 
e scrittori non secondari). 
D'altra parte, Ia scarsa atten-
zione dedicata dagli siud:osl 
stranieri agli illumimsti ital.a-
nl e cosa ben nota. Un altro 
elemento deU'analisi aeilllara-
pson che Iascia perplessi 6 11 
fatto che 1 capitoli deaicati 
alia storia sociale ed economi
ca restano, per cosl dire, estra-
nei a quelli dedicati alia sto
ria mtellettuale. 

Se e vero che « nella stona 
causa ed effeuo sono :n cer-
ta misura reversib:h •. i'. pro
blema del rapporto era illumi
nismo e nvoluzione Iranrese 
e, per6. affrontato JaU'Hatnp-
son in man-.era troppo evasiva 
e la sua afferma2ione sulla 
assenza di legami air^rtl (ma 
occorrerebbe mtendersi sul si 
gnificato da dare a questo ag-
gettivo) non appare convin-
cente. Cosl come non appare 
per niente accettabile la con-
clusione. Sebbene sl debba 
concordare con l'Hampson 
sulla opportunity di una p:e-
na rivalutazione deiriilumlni-
smo (ma essa ormal sl e avu-
ta da tempo), non si pub non 
respingere l'accosta.Tianto che 
egli fa tra reaz:one cj:toi;ca 
ed Ideahsmo tedesco e, so-
prartutto. fra tutti I :oovimen 
tl che. piu o meno i-g*.:tima 
mente. si sono colle^ati ad He
gel (e tra essi I'Hanv.ison n-
corda insieme nazionailsociali-
smo e marxismo). L3 riva'.uta-
zione dello illuminismo non 
comporta certo un rifiuto del 
marxismo, ma piuttosto una 
piu attenta considerazione del 
rapporto esistento tra l'uno e 
Taltro. 

a. I. 

- La commozlone nasce dal 
confessato dramma dell'auto-
re, ebreo francese « assimila-
to », non osservante, plenamen-
te parteclpe della vita e della 
cuitura frances', a cui nel 1940 
gli lnvasori nazlstl e I fascistl 
di Vichy hanno brutalmente 
« rlcordato »: tu appartienl al
ia a razza maledetta n, al « po
polo deicida n e non ha) 11 dl-
ritto dl vivere. II trauma e 
stato terribile per il Fried
mann, ed egli (nonostante l 
suoi 67 anni) non lo ha anco
ra superato. Riscopertosl 
ebreo, I'autore si pone tnter-
rogativi squisitamente a mter-
ni n alia questione ebraica e 
spesso sl abbandona a rifles-
sioni interessanti, certo, ma 
fin troppo insistite e compia-
ciute. sulla fecondita dell'a ln-
quietudine e angoscia» del 
ghetto, sulla a missione mes-
sianica » del giudaismo, e co
sl via. 

Afflora a un certo punto 11 
dubbio che la principale preoc-
cupazione dell'autore (e quin
di il vero tema di fondo del 
libro) sia di accertare se In 
Israele permangano, o non, 
<t isole di viva, tenace inquie-
tudine n, se tale « inquietudl-
ne ebralca», cosl necessaria, 
secondo il Friedmann, al pro-
gresso del pensiero umano, 
sia. o non, a mortn D in Israe
le. se gli israellani siano, o 
non siano, rimasti « fedeli al
ia missione loro affidata sul 
Sinai- essere un popolo di sa-
cerdotl e dl giusti al servizio 
di tutti gli altri popoli». 

E' a questo punto che l'ln
teresse e la commozlone per 
il dramma dell'autore (che 6 
poi il dramma eollettivo degli 
ebrei persegultati nella dia
spora) cominciano a trasfor-
marsi in irritazione; perche1 

si scopre d'un tratto che la 
ansia di accertare se gli lsrae-
iiani siano ancora ebrei, ed 
ebrel inquieti. angosciati, e 
quindi intellettualmente effl-
cienti fa dimenticare comple-
tamente al Friedmann la tra-
gedia di un altro popolo, sul 
quale gli israeliani hanno bru
talmente scaricato la loro: U 
popolo arabo palestinese, mas-
sacrato. scacciato dalle sue ter-
re e case, ridotto alia misera 
condizione del profugo o a 
quella, altrettanto e forse piu 
misera, di disprezzato «stra-
niero in patria ». 

Per la tragedia degll arabl, 
il Friedmann non ha ne pie-
th, ne comprensione. Egli sl 
limita ad ammettere che gli 
arabi che vivono in Israele 
a non partecipano in condizio-
ni di eguaglianza airedificazio-
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 siano " privilegia-
te rispetto alle minoranze del 
paesi confinanti e perfino dl 
tutto U Vicino Oriente"» . Di 
fronte al problema del profu-
ghi, con una durezza tmper-
donabile in un ex perseguita-
to, I'autore afferma che il lo
ro ri tomo e « assolutamente 
irrealistico», nascondendosl 
poi dietro 11 falso argomento 
che «1 dirigenti arabi non lo 
desiderano ». 

Per un intellettuale che sem-
bra credere in una « missione 
universale» degli israeliti, e 
dawero inescusabile I'adozlo-
ne di due pesi e due misure 
nel giudicare israeliani ed ara
bi. Gli israeliani. in questo li
bro, sono cnticati per 1 loro 
difetti. ma anche esaltati con 
largo spreco di espressioni re-
tonche per le loro virtu: 
« ldealismo », • energia pionie-
nstica », « ardore », « eroismo a 
« volonta di ferro», ed altre 
che nsparmiamo al lettore. 
Gli arabi non esistonc. Essi 
sono soltanto «Ia minaccia 
araba»: mute comparse, ma
rionette, « ombre rosse » (nel 
caso specifico « brune »), bar-
bari «fanatizzatt», pieni di 
odio imp'.acablle contro 
Israele, accampati sulie colll-
ne In attesa dl precipitarsl 
sugli ebrei per sgozzarl! tutti. 

n libro tu pubbllcato in 
Francia nel 1965. L'autore ha 
avuto il grave torto di auto-
rizzame la pubblicazlone In 
Italia, osgi. senza alcun ritoc-
co di sostanza. Eppure la guer-
ra dei «sei giomi» e tutto 
cio che e accaduto tn segui-
to avrebbero dovuto suscita-
re in lui aJmeno qualche ri-
pensamento, dubbio, incertez-
za, indurlo a rileggere e a cor-
reggere un libro che egli stes
so, non senza civetteria, affer
ma essere (ma sara poi vero?) 
• tutto pervaso d'inquietu-
dine B. 

Arminio Savioli 

4± Riviste 

I limiti 
e i «vuoti» 

Rai Tv 

n numero 1112 di c Proble
mi >, la rivista di Giuseppe Pe-
tronio, apre un interessante di
battito su tutti I settori della 
nostra cuitura. Si vuole com-
pfere un bilancio per accertare 
1 limiti e i t vuoti >. cid che 
non si sa e perche non lo sl 
sa. di ogni attivita culturaie 
In questo numero intervengo-
no G. Petronio «sulla storia 
della letteratura» italiana. C. 
v*aso!( «sulla storia delta filc-
sofia ». G. Scalia «su) marxi
smo ». Altri interventt su altri 
particolari settori o discipline 
sono previstj per 1 prossimi m> 
meri. L'iniziativa e certamente 
stimolante e sara utile nella 
misura in cui riuscira a solle-
citare nuove intraprese di studi 
e a rawivare tutto il dibattito 
culturaie. Per ora, Petronio ri-
propone quanto da anni viene 
ripetendo con la sua solita pas-
sione: ma il discorso. accetta-
bilissimo. resta ancora vago e 
generico. 

Quello che si deve. forse. 
chiwlere alia rivista di Petro
nio e che cominci essa stessa 
ad avviare ncerche concrete 
lungo i filoni cultural) per ora 
solo mtravisti. Lo stesso si pjo 
dire deirintcrv-cnto sulla t sto
ria della filosofia » di Vasolj. 
il quale 6 pure lui. d'altronde. 
consapevole di avere solo im-
nostato il discorso per una nuo
va metodologia degli studi fi-
losofici. 

Carico. Invece, di proposte 
concrete e attuali 6 l'inter\'ento 
di G. Scalia. che. dopo un ri-
goroso excursus sulla perma-
nente validita del marxismo 
come scienza Male (di cui non 
b lecito come fanno i revisio
nist! a%f.olut\zzare la pratica o 

« 

come fanno 1 restauratori asso-
lutizzare la teoria). propone dl 
«rileggere Das Kapilal e 1 
Grundriwe», poich6 c questa 
rilettura e le sue conseguen-
ze. e, forse. eld che non sap 
piamo piu. o non sappiamo an
cora >. I c problemi nuovi ». dice 
Scalia. c si comprendono solo a 
questa rilettura ». Essi nguar-
dano la «ridefintzione del ca 
pitalismo. del sociahsmo. della 
rivoluzione: dobbiamo cercarii, 
costruendoli. in Marx che li 
ha costruiti >. 

In questo numero di < Proble
mi ». figurano tra I'altro una 
acuta analisi di Franca Ange-
lini Fraiese sulla teoria del 
mito in Pavese. di cui si espli-
cita la «incapacita » e di esse
re interamente decadents e in-
teramente integrate nei temi 
culturali e ideologici degli anni 
1945-50 ^i e un'utile ricerca di 
Mario Isnenghj su «Un mo-
mento della gestione vociana del 
dissenso piccolo-borghese ». 

In particolare. Isnenghi mo 
stra come i c Discorsi militari > 
di Giovanni Boine. gift nel mag-
gio 1914 (prima ancora dello 
scoppio della guerra). presenti-
no < una sintesi dei moventi dl 
guerra storicamente in campo 
al di qua dei moventi politico-
militari specifici e dichiarati >. 
mentre esprimono « un momen-
to della funzione oggettiva del 
piu autorevole organismo mili-
tante («La Voce >. n.d.r.) di 
direzione ideologica delle giova-
ni generazionj intellettuali. im-
pegnato (...) a rastrellare e ca-
lare tutta dentro la guerra la 
generazione del Novecento >. 

Armando La Torre 

Europe* 
per Barbusse 

11 fascicolo di gennaio 1969 dl 
« Europe » (n. 477) si intitola ad 
Henri Uarbusse. Un ampio stu
dio di J. Meyer porta luce sul 
romanzo Le Feu. approfondendo 
le ragioni storiche e culturaU 
di quel libro. Vengono pubbli-
cate una poesia inedita e delle 
pagine anch'esse medite di }&• 
sus contre Dieu. uno scritto che 
s'inserisce all'interno di una te-
matica che appassiono tanto 
Barbusse. Sono estratti interes
santi per poter conoscere quel 
misto barbussiano di aspirazioni 
culturali ottocentesche e di in-
venzioni e audacie novecente-
sche: si possono nntracciare ad 
esempio temi che fanno pensare 
al sentimento populistico degli 
uorruni dell'Ottocento (vedi la 
frase in bocea a Gesu: « lo at-
tendo i] popolo che & il Mes-
sia»). e novita drammatiche. 
coraggiose e onginali (vedi la 
morte di Gesu ad opera dei cn-
stiani fanatici che voghono im-
porre a Gesii di credere cieca-
mente nel CriFto) Utili le note 
conclusive b'.bliografiche. 

Anche chi conosce gli scritti 

letterari di Barbusse. critico, 
romanziere, poeta. fondatore di 
riviste. direttore di coUane edi-
toriaU. politico - militante. pud 
trovare in questo numero di 
t Europe > suggenmenti critici 
interessanti e nuove indicazioni 
bibhografiche. Barbusse, uomo 
in lotta contro roppressione co-
loniaJe e vicino alia rivoluzione 
comunista, premio Goncourt, in 
rapporto con T. Mann. R. Rol-
land. Wels. M. Gorki. D'Annun-
zio. e una delle personailta che 
sono soprawissute a un tempo 
e dicono qualcosa di valido 
ancora ai nostn giorni. 

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

Figurano art.coh van e due 
novelle piranvtelliane lucidamen-
te rese dall'italianista B. Cre-
mieux. 

Ugo Piscopo 

Dopo Annibale 
U quarantaseicsimo volume di 

AOieneum (studi periodici di 
letteratura e storia delTantichi-
ta. edito a cura dellUruversita 
di Pavia. pp. 192. 1968) si apre 
con un interessante saggio di 
G. Nenci c Consideraziooi sulla 
storia della monetazione roma-
na in Plinio*. 

Plinio. come e noto. e l'autore 
di un'opera di carattere encido-
pedico. la Storia Nalurale. U 
cui materiale e disposto secon
do un ordine che a DOI ap
pare abbastanza bizzarro: se. ad 
esempio. ogli sta enumerando 
e illusirando i vari tipi di mar-
mi conosciuti. passa a trattare 
della scultura. Con questo me
todo. a propo^ito dei metalli. 
fa un'ampia d:cressione sulla 
monetazione romana. Ma poi-
che Plinio non era uno speaa-
lista in i-natena. ha derivato 
tutta la sua informaz:one da 
Varrone. il celebre erudito ro-
mano vissuto nel prime secolo 
a.C. e questo splega perche 
in Plinio troviamo abbondanza 
di notizie sulla monetazione del-
I' epoca repubbheana mentre 
scarseggiano quelle del suo tem
po (egli fu un contemporaneo 
di Vespasiano). 

A questo punto Plinio passa tn 
secondo piano, e rinteresse del 
saggio del N'enci st coocentra 
sulie notizie che ci vengono da 
Varrone. il quale, per il fatto di 
appartenere a una cens che 
aveva una .-pecifica competenza 
m matena perche molt; dei suoi 
membn erano stato jr.orjetarn. 
potette av\a!ersi Jt molte infor-
maz:oni che gli venivaoo pro-
pno dall'ambiente farmliare. 

U pjnto p:u interessante del 
sag2;o del N'enci e queUo che 
neuarda il modo in cui la repub-
bhea romana 5up?rd la sua pri
ma grande cria finanziana. 
Questa crisi si verified al tem

po della seconda guerra punica, 
durante la quale le ternbiii 
sconfitte inferte da Annibale 
provocarono Ia bancarotta dello 
Stato romano e si manifestd la 
tendenza alia tesaurizzazione 
delle monete d'argento. il roe-
tallo piu pregiato tra quelli in 
circolazione. Per superare la 
crisi furono adottati tre prowe-
dimenti: fu imposto il corso 
forzoso della moneta di bronzo. 
fu ciod tmposta una moneta de-
curtata del suo valore di fino 
per saldare debit) contratti con 
moneta di peso superiore. Que
sta operazione indubbiamente 
a\-\-antaggid soprattutto lo Stato 
che in quel momento era il mag-
gior debitore. Come secondo 
prowedimento fu nservato un 
trattamento di favore ai soldati 
— indice. questo. del particolare 
clima patriottico del momento. 
A loro soltanto fu concesso di 
cambiare. secondo l'antica mi
sura. diea assi di bronzo per 
un denario d'argento (per gli 
altri il rapporto era di 16 a 1). 

D terzo prowedimento fu una 
operazione di vero e proprio ri-
lancio: fu declso di coniare. per 
la prima volta. monete d'oro 
(gli aurei). e questa misura fu 
press proprio nel 217. subito 
dopo u disastro di Canoe. 0 
preciso significato politico e pro-
pagandistico di questa mossa 
nsulta evidente: propno nel mo-
momento in cui Annibale aveva 
portato lo Stato romano sull'or-
!o del fallimento. questo ac-
oettava la sfida e nspondeva al-
zando il tiro. Questo prov-vedi-
mento ebbe. mfatti. d duplice 
effetto di ndare fiducia agh al-
leati e di permettere 1'acquisto 
dei nfomlmenti necessaxi pa-
gando in moneta pregiata. 

Clara Valenziano 

Notizie 

La Biennale d'Arle Antica 
verra inaugural* nel prossi-
mo glugno, a Veoeila. II 
tema prescelto e ancora la 
pittura del Settecento. SI 
concludera cosl il clclo Inl-
tlalo nel '45, dedicato al 
rletame dl hi Me le correnti 
pltloriche che ebbero In quel 
secolo un rlnnovato splen
dors. c Dal Rlccl al Tlepe-

lo »: questo e H titolo della 
nuova manifestazione dedi
cata al pitiorl dl flgura. I 
piltori prescelll saranno I 
seguentl: Amlgonl, Carriers, 
Crosato, Dlzianl, Fontebasso, 
Grassl, Guard) G.A. e F„ 
Longhl P. ed A., Plazzetla. 
Tiepola G.B. e G.D. La mo
stra sara Inaugural* II 7 
glugno e sl chiudera il 15 

vottobre. 

Controcanale 
L'ATTUALITA' EVITATA — 

Anche il mito di TV 7 ha ine-
vitabilmente fatto cilecca con
tro lo sviscerato atlantismo 
della nostra tv. leri sera, in-
falti. il settimanale di attualita 
— (jeneralmente cost pronto a 
lanciarsi sui piu importanti av-
venimenti della settimana — ha 
taciuto sul viagyio di Nixon in 
Europa e. in particolare. sulla 
visita a Roma. 11 silenzio e, con 
tutta evidenza. una scelta po
litica. B' nolo, infatti. quel 
che e avvenuto nella capitale 
per tutta la giornata di yioie-
di; e Roma e. fra I'altro. anche 
la sede di TV 7. Inuiarc un rc-
dattore ed una telecamera per 
le vie di Roma, dunque. non era 
certamente difficile; vorremmo 
dire che ci scmbra perfino stra
no che i redattori di TV 7. per 
soldo cosi attivi. non vi ab-

' biano pensato. Ma fra Nixon e 
la tv. e'era la protesta dei de-
mocratici romani, la repressione 
della polizia. la lunga battaalia 
degli studenti: tutti problemi 
che alia tv. in qucsti giorni. so
no sotloposli ad una dura cen-
sura (dell.-i quale si sun vi-
sti gli scandalosi effetti anche 
nei Telegiornali di queste ore). 
K dunque. silenzio. 11 mito di 
una televisione aperta alia pro-
blcmatica civile -~ un mito in 
cui TV 7 ha un ruolo di punta 
— si e cosi ancora una volta 
rivelato apertanwnte illusorio. 
Una lezione in piii per c/ii ere 
de che ta Rai-Tv possa essere 
democratizzata senza una ra
dicate riforma. 

• • • 
I MOTIVI NON DETTI - Uii 

tipico esempio di quanto sia li 
mitato il maraine di indagine 
concesso alia « spregiudicata > 
attualita di TV 7 e stato ojferto 
dal servizio I concorsi disertati 
di Cancedda. Ottimo nella sua 
impostazione narrativa e nella 
formulazione di una prima de-
nuncia. il servizio d infatti man-
cato clamorosamente quando a 
vrebbe dovuto precisare i motiv't 
di fondo della scandalosa situa. 

zione esposta. Cancedda. infat
ti. ha giustamente avviato fin 
dagine con una esposizione di 
fatto. rilevando le insufficienze 
di organico di cerli seflori del
ta pubblica amministrazione (ge-
nio civile e medici provinciali. 
in particolare) schiacciati dalla 
concorrenza industriale. Ed ha 
portato avanti questa prima fa 
se del discorso riuscendo a co 
struirlo efficacemente attraver-
so lestirnoiiionze direlfe, sern 
plici ed immediate. In questa 
fase la denuncia ha colto certa 
mente nel segno: restava do 
vedere. tuttavia. la cau<a del 
« fenomeno ». Una causa che 
non propone soltunto una discus 
sione sulf'efficknza dell'organiz 
zazione statuale. bensi ne met 
te in discussione la sua strut 
tura di classe. Perche le indu 
strie private possono rastrellare 
i migliori tecnici usciti dalle 
noslre uiiirersiid? Siamo ad un 
aspetto del problema piii gene 
rale della fuga dei cervelli. E 
non ci vuole molto ad intendere 
che in una societa basata sul 
profitto i centri propulsori di 
questo meccanismo economico 
(le 'Industrie private, appunfo) 
/iniscorio uierifaMmenfe per a 
vere la meglio. Non d un ca*o. 
del resto. che nplla breve in 
chiesta condotta fra gli univer-
sitari del Politecnico di Napo-
li. ben poclii abbionn po<c(o I'ar-
cento sulla disparitd del tratta 
mento vennomico Iniomma: non 
e soltanto una pretcsa raziona 
lizzazionc (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 
Tocchetti. il cui nome £ fin 
troppo legato a molte vicende 
della speculazione edilizia na-
poletana (e dunque agli interes-
si prirafi in antitesi a quelli 
pubblici). Insomma: ancora una 
volta anche TV 7 ha dovuto ar-
rendersi. Certi arqomenti. In
fatti. la nostra televisione pud 
soltanto sfiorarli. 

VICP 

Programmi 

Televisione 1 
12,30 S A P E R E 

« Proflll dl protagonls t l : E i n s t e i n » , a cura dl A n g e l o 
D'Alessandro e Vlttoria Ottolenghl 

13,00 OGGI LE COMICHE 

13.30 TELEGIORNALE 
17.00 GIOCAGIO* 

17,30 TELEGIOItNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZ1 

< Chlss* chl lo sa? » 

18.45 ANTOLOG1A Dl CAPOLAVOR1 N A S C O S T I 
19.10 SETTE GIORNI A L PARLAMENTO 
19.35 TEMPO DELLO SPIRITO 

19.50 TELEGIORNALE SPORT, Cronache del lavoro 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 B E N T O R N A T A CATERINA 

Un ospi te d'eccezione c o m p a r l r i s tasrra nel la puutata c o n -
c lus iva de l lo sprt taco lo dl Catcrina Valente: il reg i i ta -
at tore Jacques Tatl . Tatl . come egli s tesso ha rlcordato in 
un recen le • incontro » trasmesso In TV. cotninclo 1* sua 
carricra nel " mus ic -ha l l": probabi lmente a qucl l 'epoca sl 
r lch iamera stascra. interpretando qualcuna drMe SUP Irre-
sist ibi l i "gags". Al io spet tacolo partcc iperanno anche 11 g lo -
co l lcre t cdrsco Rudy Horn e 11 complcsso brasi l iano dl 
Sergio Mfni lcs 

22.15 U N VOLTO, U N A STORIA 
La rubrics curata da Crcsci p r e s e n t s s tasrra nn < Irst l -
m o n r • c h e potrebbe flnalmrntc r isol levare II tono dl q u e 
s t e trasraissionl. a n d s n d o ben al di la tlrlla srmpl lcc c u r i o 
s i ty o del s c m p l l c e rlcordo personate. SI traita di Fiorina 
Fiocca. una opera ia torinese che partecipd In prima Mia 
alto sc iopero del 5 marzo 1913 al ia FIAT. Fu, quelli) sc;u-
pero. It pr imo m o m e n t o rirlla lotta dl massa contro 11 
fasc i smo: un robusto colpo finale al reg ime e nn s e m e 
per la futura Reslstcnza. Sper lamo c h e gli lntervls ia ior i 
sappiano condurre il co l loquio In m o d o da restltulrci . a n c h e 
ol tre la cronaca. II s ignif icato di quel g iorno. Vcrranno 
intervls tat l anche il calc iatore c h e fu ferlto dal la bot t l -
g l l e t ta lanc iata d a nno spet tatore e 11 doppiatore Rlnaldl. 

23,00 TELEGIORNxVLE 

Televisione 2# 

14,45 CICLISMO 
D a R o m a 11 te lccronista Adrlano Dc Zan d e i c r l v e rarr lvo 
deH'uItlma tappa del Giro del la Sardegna 

18J0 S A P E R E 
Corso dl tedesco 

21.00 TELEGIORNALE 
21.15 N I X O N IN EUROPA 

II v iagg io del Pres ldente amer icano sara al centro dl un 
dibatt i to cui partec ipano Friedrich Lampe . Jacques N o b e r -
court. Leo Wolletnborg, Piero Ottone, Peter N lchoU. M o -
deratorc e Sergio Te lmon. 

22,15 QL'F.STl NOSTRI F1GLI 
Viene repl lcato il te leromanzo c h e Diego Fabbrt ha tratto 
dal l 'opera * Pane v ivo > di Mauriac. I.'opera e debole e 
appare, oggi piu ancora c h e al t e m p o in cui fu tra sen e tc* 
per la prima volta . piii che lontana dal la realta che fi 
propone di anal izzarr. I-a regia e di Mario Landl . Tra gli 
Interpret!: Lino Capollcchlo, Andrea Lata. Nicotet t* L*n-
gnasco . A n t o n i o Batt is te l la . 

Radio 
N A Z I O N A L E 

GIORNALF. RADIO: ore 7, a, 
10. 12. 13. 15. 17, 20. 23 

SJ5 Corso di l ingua tedesca 
7.10 Mnsica s top 
S,30 Le canzoni del mat t ino 
9.05 Nov i ta i ta l iane del la m u -

s l c a l eggrra 
9J0 Ciak 

10,05 La Radio per le Scuole 
1045 Le ore de l la m u s i c * 
11.15 D o v e andare 
11 JO Soprano Dora Gatta 
12.05 Contrappnnto 
13.15 Ponte Radio 
14.00 Trasmlss ionl regional! 
14.40 Ziba ldone i ta l iano 
15.45 Schcrmo mns ica le 
16.00 Programma per i raeazzl 
IS JO Incontrl con la sc ienza 
16,40 Un certo r i t m o . . 
17.10 Incontro col p e r s o m c g l o 
18.00 Gran vartrta 
1940 Luna-park 
20.15 N o . gnarda la Inn* e 

qnel l 'a l tra 
21.05 Conversazioni mnsical l 
22.20 Vlagg lo mus ica le in Ita

l ia : G e n o v a 

SECONDO 
GIORNAI.E RADIO: ore 6 J 0 . 

7.30. 840 . 940 . 10.30. 11.30. 
12.15, 13.30. 1440. 15.30. 
16.30. 1740. 1840. 1940, 
22. 21 

6.00 Prima dl cominc lare 
7,43 Rll lardino a t e m p o dl 

mns ica 
8,40 Slgnorl I'orchestra 

10.00 Ruote e motor! 
10.40 Bat to qnat tro 
11,35 II palato Immaglnarlo 
11.45 Per nol adult ! 
12.20 Trasmlsslont re* Inn all 
13.00 Cantantl aH'Infernn 
13,35 l o O t e r l n a . con Catert-

na Caselll 

14.00 J u k e - b o x 
14,45 Angolo musica le 
13.03 Relax a 45 girl 
15.15 Diret tore Arturo Toeea,-

nini 
16,00 Rapsodia 
16.35 s e r i o m a non troppo 
17.10 Incontro Roma-Londra. 
17.40 Bandiera gialla 
1845 Aper i t ivo fn mns ica 
19.00 II m o t i v o de l m o t l v o 
20.01 < Una diga sul Pacl f ico », 

romanzo dl Marguerite 
Duras 

20.45 N a t e oggi 
21.00 Ital ia che lavora 
21.10 Jazz concerto 
21.55 Bol le t t lno per I navlgant l 
22.10 Cantantl a l l i n f e r n o 
22.40 Chlara fontana 
23.00 Cronache del Mezzoglorno 
23.10 Concorso U n c i * per e a a -

zont nuove 

TERZO 
9,30 F. Schubert 

10.00 Concerto dl apertura 
11.10 Mn<irhe di bal let to 
12.10 Unlvers i ta Internazionale 
12.20 Piccolo mondo mnsicale 
13.00 • Lohengrin •. testo e m n 

s ica dl Richard Wagner 
Direttore Rudolf Kempe 

16.40 D. Scarlatti 
17.00 Le opinion! degll altri 
17.20 Corso d | lfngna tedesca 
17.45 A. Webern 
15.00 Not iz i e del T e n o 
18.15 Clfre alia mano 
18 30 Mnsica leggrra 
18.45 I.* grande p latea 
19.15 Concerto di ogni ser» 
20.40 Concerto s lnfonlco dlrer-

to d a Glaropiero Taverna 
22.00 II Glornale del Terzo 
22.30 At tenz lone a tut te le elan* 

so le 
23.10 Rivis ta delle rtvfete 


