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Saggi 

Trascurata l'opera in una 
chiara ricostruzione della vita 

Marx secondo 
Nikolaevskij 
Maltfrado il ve r t i g inoso 

acc re scc r s i di sagKi <? volu-
mi sul pe i r - i ? ro cli Marx c 
su l n ia rx i sn io in tfenere, 
n o n si p u b d i r e d i e gli 
s tud ios i ci a b b i a n o d a t o si-
n o r a 1'atnpia u n y ^ i o r n a l a 
hiograf ia de l f o n d a t o r c de l 
sociali .smo .seientifico a l ia 
q u a l e a t t i n g e r u p e r un qua-
d r o r i cco c ana l i t i co de l l a 
s u a vi ta e de l l a sua o p e r a ; 
q u a l e , ad r s e m p i o , la Vita 
c operc di Freud di Kruest 
J o n e s . 

Chi vogl ia p e r c i o avvici-
n a r e , ne l l a s u a i n t e g r i t a , la 
p e r s o n a l i t a di Marx , d e v e 
a n c o r a far r i co r so , in p r i m a 
i s tanza , a l ia Vila s c r i t t a da 
F r a n / . .Mehring ne l 1918 ( e 
p u b b l i c a t a in I t a l i a dag l i 
Kdi tor i Hi t in i t i ) , o — con 
m i n o r p i o f i t t o a causa de l la 
f o r t e c o m p o n e n t s filosofica 
n e o - k a n t i a n a d e l l ' a u t o r e c h e 
i n c i d e p e s a n t e i n e n t e su l l a 
i n t e r p r c t a z i o n e e sui g iudi -
zi — al Karl Marx di K. 
Vor laenc le r . Ma la s tessa 
o p e r a Ai M e h r i n g e oggi , 
m a l g r a d o i suoi p reg i , par-
z i a l m e n t e i uvecch i a l a : sia 
p e r le nuovv s c o p e r t e 
s t r e t t a m e n t e b iogra t iche su 
M a r x , s ia — e s o p r a t t u t l o 
— pc-r la pubb l icaz ione d i 
s c r i t t i di Marx , qua l i i Ma-
uoscritti econouncn-filosofi-
ci del 1X44, l.'idcoloaia te-
desca, i Lincamcnti dell'ec.o-
nomia polilica (Grundrisse) 
c h e h a n n o n & p e r t o il d iba t -
t i t o sul s u o p e n s i e r o , i n t e s o 
c o m p l e s s i v a m e n t e , e ce n e 
fo rn i scono oggi u n ' i m m a g i -
n e i n d u b b i a m e n t c assai p iu 
r i cca e c o m p l e s s a di q u a n -
to fosse poss ih i le a n c h e sol-
t a n t o i n t u i r e a: t e m p i di 
M e h r i n g . 

In q u e s t o q u a d r o . si r ive-
la di no tovole u t i l i ta , p e r 
t a l u n i a spe t t i , la biografia 
di Marx sc r i t t a da Horis Ni
ko laevsk i j ncl 1937 con la 
co l l aboraz ione di O. Maen-
chen- l l e l f en , succcs s ivamen-
te a g g i o r n a t a , e o r a r i s t am-
p a t a da E i n a u d i ( T o r i n o , 
19G9, pagg . 534, L. 1500) 
con il t i to lo Karl Marx. La 
vita e 1'opera. " T u t t a v i a oc-
c o r r e d i r e s u b i t o c h e u n ta
lc t i to lo i t a l i ano n o n cor r i -
s p o n d e n e a l le in tenz ion i 
d e l l ' a u t o r e , n e al content!-
to de l l ib ro . II prof i lo bio-
grafico di Niko laevsk i j con-
c e n t r a in fa t t i la p r o p r i a at-
t enz ionc su l l a vita di Marx , 
e in p a r t i c o l a r e su a l c u n e 
fasi di essa , m a t r a s c u r a 
s o s t a n z i a l m e n t e l 'opcrn, al
ia q u a l e sono ded ica t i sol-
t a n t n nletmi insuflicientissi-
mi a c t e n n i . 

P u r t r o p p o , n o n si t r a t t a 
s o l t a n t o d i u n a « lacuna >, 
m a di un ve ro e p r o p r i o 
e r r o r e d i m e t o d o , a n o s t r o 
p a r e r e . S e infa t t i s e p a r a r e 
l ' ope ra di Marx dal la sua 
vi ta di m i l i t a n t e r ivoluzio-
n a r i o — c o m e fa g r a n par
t e de l d i b a t t i t o a t t u a l e c h e 
c o n t i m i a , s e c o n d o una an-
n o s a t r a d u i o n c , a occupar s i 
s o l t a n t o de l s u o « p e n s i e -
r o > — significa, in u l t i m a 
ana l i s i . t r a s c u r a r c p r o p r i o 
la f o n d a m e n t a l e ind icaz ione 
m a r x i a n a c h e « l 'uorno c lo 
i n s i e m e de i suo i r a p p o r t i 
s o c i a l i » , d i s t a c c a r e la v i ta 
d a l l ' o p e r a r i s ch i a di t ra-
s f o r m a r e u n a d e l l e maggio-
r i , s e n o n la magg io re , per 
sona l i ty t c o r i c h e dc l l ' epoca 
m o d e r n a in u n r ivoluziona-

Notizie 
0 Ecco I'clenco delle ope
re p.;J vendule nel corso 
delta ielt imana. I numerl 
tra parenteii indicano il 
posto che le stesse opere 
occupavano nella classifies 
dell'ullimo notiilario: 

NARRATIVA: 

1) Arpino: « II buio e il 
miele I , Riuol i - (1) 

2) Babel: < L'armata a ca-
vallo >, Einaudi • (2) 

3) Lalla Romano: c Le pa
role Ira noi leggere», 
Einaudi 

4) k'awabata: t Mille gru *, 
Mondadorl - (5) 

5) Updike: » Coppte », Fel-
trinehi - (4) 

SAGGISTICA E POESIA 

1) Prczzolini: t Dio i un rl-
schio », Longanesi - (1) 

2) Aichner-Evangelisli; «Sto-
ria degli aerosiluranti ita-
liani », Longanesi • (3). 

3) Clarke: « Gh?Mo negro i , 
Einaudi 

4) McMillan: « Venl'annl dl 
storia », Mondadori 

5) Carlier: i L a s e c o n d * 
guerra mondiale », Mon
dadori - (4) 

La classifiea e stala com-
pilata su dali raccolli pres-
sc le librerie internazionale 
Di Slefano (Genova); Inler-
nazionale Hellas (Torino); 
Internationale Cavour (Ml-
lano); Calullo (Verona); 
Goldoni (Venezia); Inlerna-
l ionaV Seeber (Firenze); 
Unive.-sifas (Trlesle); Cap-
pelli (Bolaflna); Modernis-
sima e Gremese (Roma); 
Minerva (Napoli); Lalerza 
(Bar i ) ; Cocco (Cagliarl; 
Salvalore Fauslo Flaccovio 
(Palermo). 

r i o in es i l io c o m e t an t i al-
t r i , e s ia p u r e su una pint-
t a f o r m a p r iv i l eg ia ta r i spet -
to ai t a n t i a l t r i : Marx non 
fu c e r t o un « tilosofo » co
m e un Kan t o un Hegel , 
m a n e a n c h e un • r ivolu / io-
n a r i o » c o m e un Fide l Ca
s t r o o un Che G u e v a r a — 
sa lvo il ri.spottu che dob-
b i a m o , c i a scuno nel suo 
c a m p o , ai • teor ic i • e agli 
« artefici de l la r i v o l u / i o n e >. 

Kat ie ques t e doverose 
c o n s i d e r a / i o n i , occo r re su
b i to a g g i u n g e r e t h e la bio
grafia d i N i k o l a e \ s k i j mer i -
ta il successo di vend i t a 
che , a q u a n t o p a r e , s ta ave/i-
d o in I tal ia , s p e c i a l m e n t e 
t r a i g iovani . che lo r s e , nel
la lo ro g ius ta s e t e di a/io-
n e , la t r o v a n o par t i co la r -
m e n t e c o n g e n i a l e . K in real-
ta l ' a s sun to d e l l ' a u t o r e , di 
r i c o s t r u i r e la vi ta di Marx , 
s o t t o l i n e a n d o in m o d o par
t i c o l a r e la sua p r e s e n / a e 
la sua p a r t e c i p a z i o n e poli-
t ica, s p e c i a l m e n t e nel 1848 
e ne l l a cos t ruz ione del la 
P r i m a I n t e r n a z i o n a l e . s ino 
a l ia C o m u n e di P a r i g i , vuo-
le a v e r e a n c h e un c o r r e t t o 
s ign i i i ca to po lemico c o n l r o 
l ' i n se r in i en lo di Marx ncl-
l 'Ol i inpo d i q u e i • peusa to -
r i » soddis fa t t i di q u e l l a 
« q u i e t e de l conosce re » con-
t r o cui con t a n t o v igore gia 
ne l l a g iovan i l e Sacra fa-
miglia aveva p o l e m i / / a t o a 
s u a vol ta . 

E m e r g e infat t i , d a l l e pa-
g i n e di q u e s t o l ibro , in tut-
t a la s u a compiutezza , que l 
la ded iz ione di u n gi ani le 
i n t e l l e t t u a l e al ia r ivo lu / io 
n e c h e n o n s o l t a n t o n e con-
diz iona a m p l i s s i m a m e n t e il 
p e n s i e r o , ma d e t e r m i n a , mo-
m e n t o p e r m o m e n t o , la sua 
vi ta s t e s sa . E' q u e s t o un 
p u n t o c h e va f o r t e m e n t c 
s o t t o l i n e a t o : in u n a socicfa 
c lass i s ta la vi ta di un rivo-
luz iona r io non p u o e s s e r e 
u n a vi ta « n o r m a l e »: la in-
d ic ib i l e m i se r i a m a t e r i a l e 
d i M a r x , i t u g u r i in cu i abi-
t o , la s a l u t e p r o p r i a e dei 
p r o p r i figli c h e n o n p o l e cu
r a r e , i sacrifici r i ch i e s t i al
ia m o g l i e J e n n y , cosi c o m e 
la c o n t i m i a , e ta lvo l ta pe-
s a n t e , so rveg l i anza de l la po-
lizia, 1'esilio, le e spu l s ion i , 
i f e rmi , l e incred ib i l i ca lun-
n i e su l s u o conto , s o n o non 
c o n t i n g e n z c o t t o c e n t e s c h e , 
m a conseguenze d i r e t t e di 
u n a sce l ta di c lasse p rec i sa 
e r i go rosa , c h e va col ta non 
in m o d o p ie t i s t ico , m a al 
c o n t r a r i o , ne l q u a d r o c o m . 
p lcss ivo degl i i n s e g n a m e n t i 
r ivo luz ionar i di Marx . 

C o r r c t t a m e n t e , Nikolaev
sk i j so t to l iuea in piu d i u n a 
occas ione — e s o p r a t t u t t o 
p e r cio c h e c o n c e r n c la s t ra-
t eg i a s u g g e r i t a da Marx , an
c h e c o n t r o t a lun i g r u p p i 
o p c r a i , nel 1848 — c o m e egli 
fosse tutt* a l t r o c h e un 
« e s t r e m i s t a » : m a la sua 
« sce l ta di vi ta », a p p u n t o 
p e r c h e « es t r e ina » e pr iva 
di ogni concess ione al co
s t u m e bo rghese , ci d i ce si-
n o a q u a l p u n t o egli fos.se 
i n t e g r a l m e n t c un r ivu lu / io -
n a r i o ; so t to q u e s t o prof i lo , 
anzi , assa i piu di q u a n t o lo 
fossero , negl i s tcssi a n n i , 
t a l u n e pe r sona l i t a c h e qual -
c u n o oggi v o r r e b b e , anco
r a u n a vol ta , c o n t r a p p o r g l i 
a mode l lo , e. p r u n o di t u t t e , 
lo s t e s so B a k u n i n . 

Dal s u o e.silio lond inesc , 
c o m e ne l vivo de l l a lo t ta 
q u a n d o c io gli fu poss ib i le , 
Marx t e n n e s e m p r e f ede al 
c a r a t t e r e « seientif ico » «IeI-
l 'a7ione r ivo luz ionar ia , al ia 
c o n s a p e v o l e / / a c r i t ica . c ioe 
c h e essa non p u o s c a t u n r e 
u n i c a m e n t c da un a t t o vo 
lon ta r i s t i co . ne dei s ingol i 
n e ill n . - t re t l i g r u p p i «o-
cia l i ; ma in par i t e m p o sem
p r e n c o n o b h e — ed c esem-
p l a r e a q u e s t o p ropos i to 
q u a n t o egli s e r i n e i n t o r n o 
a l i a C o m u n e sconii t ta — la 
immcn.sa p o r t a t a s tor ica dei 
g r a n d i mov imen t i pol i t ic i 
di massa . a n c h e q u a n d o al
ia l o ro te>ta. e pc r s i no nel
la l o ro p rass i . non fossero 
c e r t o le s u e po.sizioni e le 
s u e idee a d o m m a r e . 

Di d i t t o q u e s t o , il l ib ro 
di N i k o l a e \ > k i j ci offre ab-
b o n d a n t e m a t e r i a , a n c h e se 
n c n s e m p r e n e t r a e t u l l e 
le dcduz ion i po5.«ibili: t ra-
sparc- anzi e \ i d e n t e . q u a e 
la. il s u o t e n t a t i v e di pie-
g a r e Marx a u n a poss ib i le 
i n t e r p r c t a z i o n e « socia lde-
mocra t i ca ». Ma i fatti s tcs
si c h e r a c c o n t a p a r l a n o t o n 
t r o ogni poss ib i le i n t e r p r c 
taz ione di que.-to g e n e r e ; rd 
egli steM-o. con l ' amoro che 
dimo.stra p e r il qrar .de m o -
luz iona r io del q u a l e s e m e . 
finisce p e r s m e n t i r s i . II fa-
sc ino de l la r ivoluz tone non e 
u n fascino r o m a n t i c o ; al 
c o n t r a r i o , v ive rc p e r la ri-
voluz ione — e anche que 
s to Marx ce lo ha d e t t o — 
signif ica. ne l l a miMira del 
poss ib i l e in una socie la 
a l i e n a t a . con t r . i s t a rc la ' . ie-
naz ione , a n t i c i p a r c que l l a 
p ienezza de l la vita e dcl-
I 'essere del la q u a l e il conm-
n i s m o m a r v i a n o e una con-
diz ione necc - sa r i a 

Mostre a Roma 

II rapjiorto tra arte e vita nella recente pittura di Ennio Calabria 

Rai-Tv 

Uno spazio 
senza vuoti 

umani 

Ennio Calabria: « Composizione senza vuoti >, 1969. 

Nelle p i t ture ult ime di En
nio Calabria esposte a Roma 
(galleria « La nuova pesa ») 
e'e piu che in passa to , un pun
to di par tenza assai concrete . 
Un uomo fuma, un corteo 
.ivanza so t to la pio^sia, un 
•. ipteong fa la guardia, alcuni 
peri/»e.;<KKi storici ci ven^ono 
mcon t ro con figura ben diver-
sa da quella manipola ta dalla 
tecnica di informazione (ad 
esempio Mao, Ho Ci Minh, Che 
Guevara , Giap, Knisciov e 
Oramsc i ) . Ma il soggetto %io-
<:a la pa r te di una corda sot-
tile e fort issima che tenga ag-
ganciate nuvole di imniasmi 
volanti su sconfinate dimensio-
ni l iriche della vita. C e uno 
sguardo esat to di pi t tore su-
gh ogsett i ma . alia fine, per 
una segreta cresci ta di pen-
s i e n , Kb oggetti nel l ' immagine 
hanno un non so che di so-
speso, di bbran tes i p ropr io 
sul pun to di par tenza. Si pen-
sa qua e la al gioco delle im-
magini di « Unt -.uvola in pan-
ta lon i» e di « Un flauto di 
ver tebre » di MaiaKowski. 

L' immaginazione da all'ogget-
to una dilatazione di sijjnifica-
ti, lo colloca in un ' iperbole li-
rica. Ci t roviamo di fronte a 
lmmagini mol to au tonome ri-
spe t to a quelle del l ' espenenza 
abi tudinar ia o a quelle da t e 
p e r il consumo dalla tecnica 
di informazione del potere . 
Ennio Calabria presenta , sul 
catalogo, le sue pi t ture con 
alcune paginet te fitte di osser-
vazioni preziose sulla produ-
zione ar t i s t ica nelle condizioni 
della societa di classe 

Una d i ques te osservazioni 
poi chiar isce qua le sia la ba
se ideologica concreta del da
re forma cosi vi^ionario di Ca
labria e cost i tuisce una luci-
da presa di posizione nei con
front I delle r icorrent i ipotesi 
di « m o r t e de l l ' a r t e» di ri-

4fe Storia 

Risorgimento nel Sud 
Popolo e borghesia del Mezzogiorno di fronte all'unita nazionale in uno studio di Aurelio Lepre 
Aurelio Lepre ha scr i t to un 

l ibro di sollecitazione tipica-
men te gramsc iana , nva nello 
indice dei nonii ci tat i , quello 
di Oramsci non vi n c o r r e nep-
pure una volta: e il segno mi-
glioro del fatto che un' indi-
cazione di me todo , an / i una 
prospet t iva storiografica, si e 
calata m mertias res, affronta 
i problemi della s toria della 
societa senza sent ire piu il bi-
sogno di una contrapposizio-
ne ideologica un po ' a s t r a t t a , 
di una poleniica pregiudiziale 
con l 'mipostazione crociana. o 
neocrociana di « s t o r i a delle 
idee ». 

L;i mater ia e vivissima: Sto 
ria del Mezzag:orno nel Ri-
sorgimetito (Edi tor i Rtunit i . 
liMi'J, p p . 2H9, L. :t5tK». e la trat-
tazione si accent ra a t to rno al
ia presenza contadina, ai rap
port i di propriet i i nelle cam-
pagne nier idionah, alia tlialet-
tica t ra la pa r te assolta dai 
contadmi e la politica della 
borghesia, m una lunua cri-
si , di quasi un secolo. che ap-
proda al processo u n i t a n o ita
liano. Del processo e del tl-

Mario Spinella 

po d 'approdo il Lepre ci da 
un q u a d r o c^senzi.i'.e. 

A h b u m o una costantc c al
cune variant!. I^j eos:ante e 
fornita dalia f ra t tura che vi 
fu. in tu t to il oorso dell 'eta 
nioderrui, (e il Lepre nchia-
nia una sola grande eccezio-
ne. quel la . ind.igat.i da Rosa-
n o V: l ian . del ifrJT. del fron
te ar.tifeud.i'ie d i re i io d3 bor-
ghesi) t ra p r o p n e t a r i di t e r re 
e contadin; jxjven. Le varian-
ti fi. 'jino neUat teggiamenio e 
nel'.a posizione di qiu\>:i ulti-
mi nei confront; del n w ' o n -
sorpunentale: a^<.u complessa 
ne fu la presenza nel 1799. 
r.ie pn'-o :n >enso rea-':v>nario. 
.sanfedis::r»i, n:a non :n o^ni 
lui'^vi o non dAii"'.ni7'.u; det\-
.-a:nen:e fa-.orevole a nuovi or-
dinam^r.t: co-.;:t;i/ionaI: fu lo 
sch',oranu-:i:o tie. con:ad:name 
negli av \en:men: i del 1SJ0, e, 
nello s:es-o 1843. ie te r rc fu-
rono in-».i>e :n r.orne della Co-
sti tuzione. « e soltanto quando 
a p p a r . e e\u1en:e cno s:i q;ie-
s to terrono nemmeno !e for-
re p:ii a \annate erar.o dispo-
ste a fare delle roncesMoni, 
il movimento assunse . ma so 
10 :n qua'.che luogo, un ca
rat tere r e a / i o n a n o ». 

Anche di fronte alia conqul-
s 'a pariD.ildma del lfWJ le 
masse contadine si est ran:.i 
rono nella m.Mira I'.satta m 
e u si :\\vidervi che non avreb 
hero n e e r . r o nessun mi-iho-
ramento e . ' tc t tno d.\ quella 
coaqui.-ta cba-ti pens.ire a R:-
x:o e aU'epi^odio d: B r o n ' e ) . 
11 risAOl'o deila r:ct r i a del 
I^p.-e .sta r.ei'.'an.i'.jsi de^li m-
tereosi della borghesia e della 

consapevolezza che essa ne eb-
be: una con.sapevolezza che si 
fece piii chiara a l l 'a t to della 
unificazione sot to l ' lmpronta 
ravour iana . I conserva tor ! me
ridional! concepi rono 1'unita 
del Paese come « uno st runien-
to di cui avrebbero po tu to -ver-
virsi, e si servi rono, per man-
tenere in ta t te le loro posizio-
ni di potere economico e po
litico i). 

Se ques to e il succo del »iu-
dizio. l 'autore ci oirre un esa-
m e il cui maggior m e n t o e 
quello di a r r icch i re il q u a d r o 
di ca ra t t e re economico, ivi 
compreso l 'aspet to industr ia-
le (o t t ime le pagme sull ' indu-
s t r ia della seta , e quel la spe
cie di « spionaggio industria-
l e » a cui esso det te luogo. nei 
Set tecento) con la descrizione 
della coscienza che ne prendo-
no regg i ton . cons ig l ien , rifor-
m a t o n , singoli p r o p r i e t a n e 
commerc ian t i . La polemica an-
ttfeudale del Genovesi . ad es 
non ha nulla del m o r a h s n i o 

del Broglia, e u t ih ta r ia : « Quel-
l ' o p p n m e r e lo sp i r i to d e ' Con
tadmi . d e ' Pas tor i , degli Arti-
sti . perch6 non abb iano mai 
il p iacere di nconosce r s i un-
mini; perche muo iano senza 
111:11 aver s.iputo di essere con-
cit tadini co" Grandi ; quel ves-
sargli per ogm dove; queHat -
t ra ' .e rsare di os tacoh msupe-
rali:h il commerc io in te rno , la 
an ima del l ' lndust r ia . e la sor-
gente d i ogni bene del lo sta-
io, e. a pensar la d i r i t t a . mde-
bvihre ! fond iment i del la pro
pria grandezza ». 

E, dal Pagano al Riisso al 
CUIMTO. monit i e giudizi ven-
gono comnii-siirati alia effeit:-
va d:fferenzia?ione e stratifi-
cazione di s t n i t t u r e sociali da 
supera re . Si veda. in proposi
to. il concet to che di a rivo-
luzione passiva » ha il Cuoco, 
quando quest 1 riflette su quel-
la rivoluzione napole tana de! 
17*1 neila qua le si fo rm6 ad-
d i n t t u r a un fronte t r a 1 con
tadmi poven e le forze piii 
r eaz :onane cont ro la corghe-
s:a repubbl icana. * I>a nos t ra 
rivoluzione, essendo una rivo
luzione passiva. Tunico mez
zo di eondur la a buon fine 
era quello di g^iadaenare l o p i 
n.one de! popolo. Ma !e vedu 
le dei pat rio; 1 non e rano le 
stesse; es>i avevano d:'.er*e 
idee, diver.-: CO.STIJRU. e f:nan-
che due lingue diverse i>. Os 
servazioni che noi po>siamo 
ben leggere nella eh:ave delle 
anno"a7iom anrigiacob-.ne del 
Gramsci s tudioso del R:-or-
gimento. 

L'asprez.-a della lotta di clas
se, che d.ede vita a intense 
forme di briL'antaggio noi 1811 
e anche il filo condut to re del
la r icostruzione dei maggiori 
moment! di cns i . Cosi il Le
pre puh dehneare qnes ta ten-
drnza fondamentale che per-
corre Ie v:eende dal l«2i) al 
lft48. una sempre piu netra 
preva'.enzi della borghes-.a a-
gran. i ne: confrcnti delle for
ze feudali e una sua allCAn/a 
<-Gl gruppi hbora ' i della c.'-
tn (j-.iesra allean.M si s ' rmge 
s i pos./'.uni radical: per quan
to n c u a r d a la quest ion? na-
z.orule, « la pol. t ica es tcra ». 

men t r e , quan to al ia pobt ica 
in terna , alia ques t ione sociale, 
si a t tes ta su una linea mode-
ra ta . II t imore delle occupa-
.iioni di t e r r e . di un movimen
to di masse con tad ine che nel 
1848 si fa minacc ioso . e un 

e lemento di coesione della nuo-
va classe d i r igente m a segna 

anche il d is taceo definitivo 
dal popolo delle campagne . E 
non meno mte ressan t i sono i 
document i che il Lepre ha 
pubbl ica to sul la ques t ione de-
go « Artisti ». cioe gli opera i . 
le cui p r ime rivolte a\*\-engo-
no . c lass ieamente . con t ro il 
macch in i smo indiistr iale che 
provocava una iniziale d:soc-
cupazione ternologica. Quanto 
ai mot i contadini , essi manca-

rono , si sa, di una direzione 
d a par te dei radicali ; eppure , 
alia base , i contadini poveri 
spesso si muovevano con pic
colo borghesi del luogo e an
che gnidati da pre t i . A Cervi-
na ra i mot i d 'occupazione di 
t e r re si svolsero al grido di 
«Viva la repubbhea . viva il 
comuni smo, viva la libertii, vi
va Pio IX! ». 

Un tema che l 'autore sugge-
risce e che forse men te reb -
be im u l t e n o r e approfondi-
m e n t o e quello della « socie
ta civile n (la « civile societa » 
la ch iama il Genovesi) la cui 
art icolazione e cosi fitta da 
t r a m u t a r s i facilmente in di-
sgregazione sociale. Lo svilup-
po economico non e omoge-
neo, non puo poggiare su una 
rivoluzione agrar ia e ci6 im-
pedisce che n gh interessi del
le singole classi e dei smgo 
li gruppi possano t rovare una 
organica espress ione a livello 
politico n. E ' una s tor ia , code 
s ta , un processo . che non si 
a r re s t a ce r to alle soglie della 
Unita. m a che si aggrava nei 
decenni successivi . 

Paolo Spriano 

Schede 

«Impotenza storica» 
di Giovanni Verga 

Giovanni Verga e lo scn t to -
re in cui con maggio ie evi-
denza s: n f l e t tono le contrad-
dizioni della societa i tahana 
post- i i sorg imenta le . una so
cieta che nega 1 valori idea-
li ( romant ico nso rg imen ta l i ) 
e sch:arc :a I 'mdividuo che a d 
essi ancora si aggrappa . Da 
qui il senso di « impo tenza 
s ronca J> della generazicne di 
Giovanni Verga, il senso d i 
delus:one e di sconfit ta. L'm-
dividuo pare non abbia alter-
nativa all ' infuori dell 'accerta-
z:one del « p ropr io dest ino d: 
impotenza n. 

Q*.:e>!o. secondo R o m a n o Lu-
perini tPe$s;mt.<n:o e icrisrr.o 
11 Gioi\?r.T2i Verga Liviana ed:-
t n c e pagg. 233 L. 2S00) e Tap-
p r o d o cm Verga perviene nei 
MalarogUa Tut tavia il pes-
s imismo dei Malaroglui non 
por t a il Verga fuon della li
nea romantico-ideahst ica: egli 
si piega di fat to, nella nostal
gia dei valori ideah che pa re 
si possano ancora salvare . m a 
solo a pa t to di isolarsi dalla 
svona e di r lnunciare a capir-
la e a giudicarla. La nnunc ia , 
pert* nei Malavoglia e una li-
hera scelta: ancora un'illusio-
ne cioe d: potere d i spor re del
la p ropr ia volonta e di potere 
garant i rs i un marg lne dt li
bertii. 

Quando , po:, 1'attcnzione dl 
Verga, si appunte ra sull'inevj-
tabile condiz;onamsn:o che su 

tut t i opera la legge economi
c s deli ' in' .eresse l la 1 roba ») 
ead ra p e r lui ogm residua il-
lusione di po te re agire e vi-
vere al di fuori di quella nor
m a . L ' indagme che Verga 
eompie in Mastro don Gcsual-
do por ta a capi re che non e'e 
p:ii n e p p u r e una min ima illu-
s:one di l iberm: non esistono 
« sent iment i dis interessat i » 
(valon> e la « roba > non s.il-
va dalla so l . tudme e dal afal-
l imento ». 

In ques to modo . -econdo Lu-
p e n n i . Verga rove^cia la sua 
« impotenza s to r i ra » in « nega-
zione dispera ta . in cono^cenza 

es t ran ia ta della real ta ». E que
s to imp'icherebbe « :1 n p u d i o 
radicate , giobaie delle s trut tu-
re sociali e delle sovras t rut tu-
re ideologiche del s isrema bor-
ghese ». Poiche, « scoperta nel 
suo mt imo meccamsmo (...) 
la societa borghese non e nep
p u r e parz ia lmente accertabile R 
Verga giungerebbe secondo 
L u p e n n i alia « s c o p e r t a della 
impotenza del l 'ar te in una so
cieta capitalist ic^ ». 

Nel saggio di Lupenn i non 
mancano contradd.ztoni ed m-
genuita ( tu t to il d .scorso su-
scira r iscrve per il metodo. 
di re : . dell'« implicito » su cui 
si fonda) e la conclusione sem-
bra assai azzarda"a. 

a. I. t. 

nuncia a dare forma poetica 
alia vita per da re delega al 
momento politico (sempre in 
nome della rivoluzione sociali-
sta e della r icerea di una 
« scoremtoia » s t o n c a ) . 

Scnve Calabria: « Chi oggi 
dipinga con la convmzione di 
par tecipare con qualche spe-
ran /a di utilita alia battaglia 
;>er la crescita della .societa ci
vile, e sot toposto a un fuo-

co di cri t iche radicali. L'accusa 
piii diffusa e quella di colla-
borare alia produzione di mer-
ce o di servire da "coper tu ra" 
ideologica alia classe dirigen
te borghese. A tale drast ica 
analisi c o r n s p o n d e una dra
stica ipotetica al ternat iva: ne-
garsi come produt tore di cul
tu ra per farsi a tut t i gli effet-
ti mil i tante nvoluzionar io . E ' 

evidente che nel momen to stes
so in cui un intellettuale pro
duce cul tura , p ropr io percne 
si colloca al l ' interno dei rap
port i di produzione, e di con-
sf.^jeaza sfrut ta to e puo a 
maggior d i n t t o sentirsi "prole-
t a r i o " se pur tendenzialmente. 
Se al cont rar io abbandonasse 
tale " ruo lo" o collocazione 
e optasse per un "non ruo
l o " diverrebbe piii simile a un 
"sot toprole tar io" o a un "di-
soccupato" venendo ad accre-
scere la riserva del s is tema ». 

Dalla coscienza di tale s ta to 
di sfrut ta to , e non si t ra t ta 
cer to di una coscienza che ba-
sti acquisire una volta per tut
te, Calabria deriva il suo 
convincimento che si deb-
ba oggi perseguire l'esattez-
za dei propr i s t rument i ideolo-
gici, creativi e tecnici al fine 
di poter da re un disegno pro-
getto poetico della vita diver-
so e antagonistic^) n s p e t t o a 
quello da to dal potere bor-
gnese. II potere umano cono-
s c i t n o formativo del l 'ar te mi 
sembra r ivendicaio da Cala
bria in modo convincente in 
alcune p i t tu re qui esposte: La 
ombra di un uomo, Kacconlo 
domestico, Dinanzt la lincstra, 
Composizione senza vuoti, 
Composizione con pugm rossi 
le due vanan t i di Lontano dal 
Vietnam, Ho Ci Minh e Mao 
pianeta. 

Qui 1'immaginazione del pit-
tore appa re un' insost i tuibi le 
« potenza » in senso marxis ta , 
di a r r icchimento in un me
mento s tor ico di bisogni uma
ni s empre piii ricchi. La qua-
lita visionaria tende a nsa r -
cire poet icamente l 'uorno del-
1'impoverimento opera to dal 
modo di vita borghese e, 10 
credo, rifiuta 1'appiattimento 
al momen to politico p u r o del 
potere conoscitivo - formativo 
nel processo rivoluzionario. La 
immagine p i t t onca di Calabria 
n s p e t t o al vero e agli eventi 
npopo la diversamente lo spa
zio del l 'uomo, risulta fantasti-
camente lanciata avanti e in 
al to a esplorare , a premoni-
re a fare lo « sputnik » poe
tico che gira a t to rno al pre-
sente per rest i tuire 1! senso 
p l ane t ano e intemazional is ta 
anche se in chiave lirica, di 
una cosa, di un uomo . d 'un 
evento. E ' spesso un' immagi-
ne di a no t tu rno » dove la not-
te e piii colorata del giorno e 
dove molte cose che sembra-
no normal ! vengono svelate co
me maudi te . 

La « tess i tura » del colore e 
quan to di pm sobr io e costrut-
tivo Calabria abbia mai elabo-
rato: pu re nel valore di lu
ce del a no t tu rno » res ta la 
a tess i tura » cubista di verdi 
o c n e e grig; delle p i t tu re « ne-
gre » e dei naesaggi di Picas
so fra il 1W8 e il 1912. In 
qualche q u a d r o il colore sem
bra mister iosa e rba che sia ve-
nuta a c o p n r e le possenti 
s t n i t t u r e organiche d i Henry 
.Moore. Quando poi il «not
tu rno » risulta part ieolarmen-
te profondo il colore ha tim-
b n che sembrano n fa t t i su 
quelli di Klee. 

C e qualcosa di meffabile 
in queste lmmagini di non fa
ci lmente l l lustrabile anche in 
una cronaca che voglia essere 
piana e informallva: non so
no p i t tu re di p ron to consumo. 
Ma provo a d a r n e il senso 
i l lustrativo al let tore. In Lorn-
bra d: un uomo e f igurato 
un uomo assor to cne fuma: il 
mondo gli cresce a t to rno si 
d i rebbe con 1 pens : en , il fu-
m o sopra di lui fa nubi . I'om-
bra sua rossa si allunga neilo 
spazio fmo alia curv* dei pia
neta e forma continenti . 

In Composizione seiza ruoti 
tu t to lo spaz.o della tela e co-
per to di ombre lh : sot to la po-
tente « tess i tura » del colore 
gngio . nero , azzurro e ver-
de. p reme un'energia cupa e 
compat ta , una n i . i»a u-.nana 
senza vuoti. Si pensa ai fur.e 
rale dei braoeiant: assassina-
t: di Avola, cosi .sv>tto la p.og-
cia. ma la n;en-.o.-;a del fatto 
se a'tita a capire .a tensions 
tuneore dei colore non basta 
a ch-3r:re :1 mi^tero poetico 
d: cio che e r.a>costo e cresce 
e v<er.e a-.ar.t-. i n un moti-.o 
p'.a.stico simile una violenta e 
lrr.prevista fiiiritura di pugm 
ro:>si saet ta da un varco del 
gri^.o deg'.i ombre lh . 

In Rjcco-.to domestico un 
bambmeilrt si e a r rampica to 
sul \er.1e no t tu rno cei cofano 
di una automobile e sembra 
che s.a stato tagliato una se-
conria volta il cordone ombo-
Iicale. e un ' immagine assai 
a l la rmante in ch :a \e psico.t ci-
ca non meno di quan to lo 
sia, in chiave ideologica, la te
s ta del compagno Mao. f:cu
rat a propr io come un pianeta 
che nel suo prendere forma 
si rie.'orma drammar .camente 
e trova una sua quabth mi-
nerale metaihea che, forse il 
mi to non p re i ede . 

Dario Micacchi 

Controcanale 
HKTOHICV K NO - La te'e 
cronaca dtretta dvWinconlrn 
\\dan-Mnv c^lcr United aera 
fiTto alUr^'n 'id urimi) caiui 
le ()ran \iarlc del pubhhco 
die, .*>• 1»-M' .-tula trmiinet^a 
la preri^la puntata della M' 
ne dneumentaria di liianclu, 
nirelibe scelto it film. E !a 
scelta. quexta volta, acre, com
pensate le atte-e: sia perche 
la partita e statu ncl com 
fWt'Nsrt anunata, ha avuto no 
menti di tioterole teiisionc e 
ha. infine, scunato la nttorxi 
del Milan: M« perche d film 
I.a nave bi.inca ^ or mat de 
una M)lo di rimutiere nenh ar 
chivi. 

Qiir^tn film, enmmmionnto 
dal Centra (h dncamentazurie 
tleMa Marina nu\dare jwrrlie 
ffj^'e un documentario di pro 
paaanda e poi tra^formato in 
1'iiuinmctraiipin a ^oooetto. fu 
oirato da Roberto Ro<\ellnii 
ncl 1^41: rlttruiife la guerru 1a 
vcista dunque. E<*u fit accal 
to. in quenl'i anni. con inW 
r<>w anche da quei nruppi di 
intellettuali che mtlitavann nel
la critirn ciiifmal'M/rnficn con 
iitciKiiamenti polemu-i enntio 
il cinema dei * telefoni Inan 
chi » e contro le opere di C.-.T/ 
lazione del reunite: cio die 
venne apprezzato. allora. fu il 
tnnlio documentario v. quinrh. 
relaticamente nun retorico del 
film. E la reazu.ne si com 
prende facilmente. se si pone 
men'e alle condizioni in cui si 
muoreva allora il cinema ita 
liana e al chma die riacia 
net paese. Ma ogai. a 30 anni 
di dtftanza, nnn .si puo pro 
prio dire che La n a \ e bianca 
'.olleciti un uijuale apprezza-
mento. 

Certo, ft si avvcrtc lo star-
zo di raccontarc le vicende 
dei manual in auerra. prima 
sulla loro nave e noi *ul!a na 
ce o^pcilale. s-nzi induhiem 
life • fanfare * c a'le Urate 
"roiclie. II rucconto e rapido 

e Uneare. 7'utr«cifl, In rctori 
ca non e as-ente del tutto. tie 
nrrebbe potuto c^serlo. in nam 
ia*o, pena (/ran conieivrnzr 
per gh anion: le -^equalize 
Miild c'inclii.Mf)ii»' rirlla haVa 
'ilia naiale con il ritirn de' 
• ncmico *. 1 discor^rlti del 
lufjicialc alle wfcrmicr<\ i! 1 
nale ste-^o. sono on lamente 
rerati di retonca. F, que'to 
nun tnanca di dare una cer'a 
impronta al film D'altra par 
te. se la retnr'.ca piu ht>Ua e. 
(leneralinente. eiitata. e a7' 
che eiilulo O'/m attcnu'nmcn'o 
critico' siamo hen lontani civ 
che da certi film, ad e-'empi-i 
WHifi'M. »ici (;uah Ifi auerra e 
1 i^ta come una spoica e d' 
si/wfiHC fatwa. e alia 1 ila d-~< 
iiuirinin si iiunriln con fnctVJi-
tri e senza cnnce*-*iani a sen-
timentali^mi. 

I.A : n u ' buiiKM (*, iifece. wi 
film tutto « intlito >.. un film di 
hmmi -enlimeuti Ripcliamo 
dali 1 tcmp< non ci si puo st'i 
pire che cosi <ia. Ma arrh 
he ipo( nto. omit, non rilevnre 
che i/uesto modo di auardnre 
U< cose c'linporlfi nun ?n?sf»*i 
cazione: e la nv t'ficazione. 
infatti, tiel film e'e. nella d" 
scrizmne dei rapporti tra uffl 
ciah e soldati. nella descrizio 
ne dei rapporti tra infennie 
re e mari'iai. sourattutto nef'a 
de<crizione deU'atteaainmcnto 
(let marinai ver.-o quello die 
' :ene definito * H dorcre •*. e 
die era poi il condurre <ino in 
iondo la guerra fasci^ta. hi 
fomma. questo film non si pnd 
dire un ffocuuu'iitorio del ci 
nana fascista. ma non <i pun 
certo coiv-iderare una lestim" 
nianza crdica. La veri'.a d che 
c<so nnn dice proprio jiiu nul 
la a 30 atnti di distanza: e *" 
la ai pro'iramui'sti del sere-
zin film della TV poteia ven-
rc in meiite di ril'nnrln « " T 
luce e di ripre<cntar!o nt pub
hhco. 

g. c. 

Prog ram mi 

Televisione 1 
12.10 S XI'KBK 

«I pupoli primit i \ i>, a cuia di Folco Qinllri (2< puntatni 
13,00 IN ALTO 

Due bcrvi/l: uno sull°a$slcur^zlone ohbliK.itona, r.iltro s»i 
pass.tggi a lltello. 

13.30 TKLEGIORN'ALE 

17,00 IL TEATKINO DHL GIOVEDI' 
c i sognl dl Ernesto* di Guido Slagnaro 

17.30 TELEGIOnVALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

Telrset 
18,45 QL'ATTIIOSTAGION'I 

E" in programma un servino dal titolo: «H ragdzro *iil 
trattore » 

19.1> SAPERE 
•t Dalla mii r r la alia vita », a cura dl Glancarlo Ma^lnl 
(2> punlatai 

19.45 TI'I.EGIORN.At.E SPORT, Cronache Itallane, O??! al Far-
lamriiio 

20.30 TEI.EGIORNALE 

21.00 II. KILLER 
Seronda puntata dpi IclPlilm di Marco Z.ivattinl r Dino 
Ilarlulo Pjrtc«ano sulle vlreiiile di due coppip di gplalai in 
lonrorrenza tra lon>. Tra nil inlprpreti: Alliprin l.lonplln p 
Valcntina Corlese. 

2Z.00 TRIBUNA POLITICA 
fonlcr rn /a stampa del spRretario del PLI, on. Giux.mnl 
MalaKodi 

23.00 TELEGIORN'ALE 

Televisione 2 
lo.oo FILM (Per Mil.ino e zone colIcRaie) 
11.00 TENNIS. CALCIO, IPPICA 

Da 11 on1.1 Giorgio Ilrllanl sesue I rampinnal) mtornajionali 
dl tennis- d< Trn.it a. :n Cecoslntairhia. Nirulo Carosio 
se^ue 1'tncontro Spar tak-Aja\ : da Roma Alberto Giulni.. 
sequc l.i corsa di iris al s^'nppo. 

19,00 SAPEKE 
Corso dt Icdcsio 

21.00 TELEGIORNALE 
21.13 A CHE GIOCO GIOCHIAMO : 

Spcltacolo quiz prcscntalo da Corrado 
22.30 ORIZZONTI DELLA SCIKNZ \ 

Tra i sertizi in prosramma: uno suiriiso del race! co&njiii 
in rarrpo .inhcolo<;lro. ur.o sui sislemi di adrirsiramPDio 
del piioti delle na \ l . uno suite ma la; tie drll 'orecrhlo. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNXIF. R \DIO: ore 7. 8, 
I". 12, 15, 17. 20. 23 

fijo torso di llncua Irancese 
7.10 Musira stop 
S.IO Le ran/oni del matllno 
•».«« colonn.i musicale 

lo.os l^i Radio per le Scuole 
10.15 Le ore dejla musira 
11.O0 I j nostra salute 
11.13 Fi r rn /e : Mostra dell'Ar-

tiqianato 
II.*" I'n disco per Testate 
12.0» Contrappunto 
11.15 U rorrida 
ll.<H» Trasmt-'Sloni rejilonall 
11.15 Zibaldone italiano 
l't.15 I nostrl sucressl 
lfi.00 Protramma per 1 raeazrt 
I»;.J0 Siamo faltl cost 
17.05 Per \ol c i . iunt 
19.11 tlli ultiml smrni dl Pom-

ppi 
I'.IO I.una-pirk 
20.15 I n disco prr 1 estate 
21.no Concerto 
21.10 Qmnov Jonrs e 11 s m 

orchestra 
22."it Tribuna pnlitli i. t onfe-

ren/ i v l impi del » r ; r c t i -
rio Generate del PLI, on. 
Gmtanni Mtlasodi 

SF.rONDO 

GIORWI. I RADIO: ore 6.1«. 
7.J0. 8.30. 9.10, 10.30. 11.10. 
12.15. 11.10, | | 10. 15.10. 
lfi.10. 17J0. 18.3(1. 19.30. 
22. 24 

coo Prima dl comlnclire 
7.10 I n disco per Testate 
7.11 Biliardino a tempo dl mu-

sica 
8.10 I n disco per les :ate 
9.15 Romintira 
"».I0 Interludio 

10.00 | mer i t ullosl anni tent l 
lo.io Chnmate Romi 1131 
12.20 Tra»misslonl reclonall 
11,00 Parohficio G A G . 

13.15 Milt i prrsenta: Partita 
doppia 

ll.«'ii -luke-ho\ 
11.15 Miisir.t-box 
15.00 L.i rassr ;na del disco 
15,18 \ppi lntamrnto con De-

hbrs 
15J5 Ruote c motorl 
1S.00 Mer:diano di Roma 
lfi.35 Musira + Teatro 
17.10 I n disco prr Testate 
17.15 Classe L'nica 
18.n0 \pe r i t i \ o in musira 
19.on l n cantante tra la folli 
19.50 Punto e t ireola 
.ro.ol Fiionijloco 
20.1! Caccia alia toce 
21,00 Italia che l.ttora 
21.10 \>canio 
22.10 Parolifitin G & G. 
22.10 \ppunt.irnrnto con Nunno 

Rolondo 
2!.»o ( riin.ich<" del Mez/Oiiorno 

T I . R / O 
">.M \ Scriabin 

10 00 Concerto dl aprrtura 
11.15 Poiilnnx 
11.10 Tastiere 
12.10 I n u f w n Inrcrnizlonale 

G ^ t » n / r l m 
12.20 Citilt.i ••Iriirnentale Ita-

liana 
11 oo Intermezzo 
11.00 Mezzosopranl G l inu i Pe-

der/lni e l l i r r n / i Cat-
sotto 

11.10 II disco in \etr ina 
15.10 Concerto 
Ifi.10 I). Cimiros! 
Ifi.20 Mnsiche ititiane d ocel 
17.00 I e opinioni drcli altri 
17.20 Corso di Itneua (ranrese 
17.15 J. C. f . Bicn 
18.00 Notizie del Terzo 
18,13 <)iiidrtnte ctonomlfo 
18.10 Miisic.i leccera 
18 15 Picin i aperta 
19.13 Concer'o dt o;nl *rr» 
2n.i>0 In I ta ln e i l l r»tero 
20,lo « f.'aotrriio dl C.irlnto . 
22.00 II Giornile del Terzo 

M SEGWI. I \M«): • I. assedt.i dl Corlnto . (Radio. Terzo. »re 
20.10). L'opera dl Rossini e dlrella da I l w m u Schlppen C»a-
t-Mi'i :r* Kll allrl Jusiino Diaz, Franco nonisolli, Martl in Home 
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