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Saggi 

Le armi e le tecniche per un «terzo conflitto mondiale» 

Guerra di domani 
o guerra di oggi ? 

Due libri, « A meno che non venga la pace » e « Vietnam, guerra chi-
mica e biologica* alzano il sipario sul vasto e terrificante labo-
ratorio in rni si preparanc congegni beilici sempre piu micidiali 

Boco due libri che sembra-
« o cbiaznarsi « rispondersi lo 
un l'altro in un drammatico 
diaiogo; due libri che, usciti 
q u a s i contemporaneamen-
t», sembrsno voter soddisfare 
insieme un bisogno di cono-
scenza forse non sempre e-
spresso con chiarezza dal pub-
blico, ma oentito nelle proton-
dita di coscienze inquiete e in-
eocmi; due libri volutamente 
agndevo l i , impietosi. provo-
csntl , irritant!, che incalxano 
U lettore, non gli d m w pa
c e , lo oostringono a pensare, 
gU pongono nuovi problem!. 

A meno che non venga la 
pace, raccolta di saggi sulle 
armi e le tecniche per la «ter-
x a » guerra mondiale, a cura 
d i Nigel Calder, (Mondadori 
editore, L. 2.800) si diffonde 
e o n un crescendo di allucinan-
t i particolari, nella descrizione 
accural*, minuziosa, perfino 
pedante, ma sempre lucida (di 
quella hicidita che s i uaa at-
trlbuire agli scienziati pazzi) , 
nella descrizione delle piu 
assurde, fantastiche, disuma-
n e e crudeli armi di do
mani. « Vietnam, guerra chi
mica e biotoaioa*. di Michel 
Sakka (Veutro Editore, colla-
na della crudelta e della vio-
lenza, diretta da Rafael Alber-
t l e da Maria Teresa Leon. Li
re 2400) risponde con una 
•chiacctonte montagna di noti-
ale, d i r e , testimonlanae, che la 
guerra di domani, s ia pure 11-
mitata (per ora) ai « s o l o » 
Vietnam, e gla commclata da 
u n pezao; e che e s s * serve an-

Mostre 

Timmer 
a Roma 

S) e tenuta a Roma una 
mostra di Carl Timmer orga-
nizzata dalla galleria d'arte 
Molino (via del Babuino 151). 
JJ pittore tedesco, che e nato 
a Berlino nel 1933. era pre-
aentato da Renato Guttuso ed 
ha riscoeso un vivo succeuo. 
A Roma aveva gia esposto al-
cunl anni fa come pittore astrat-
to legato alio stile del nostro 
Corrado Cagli. Oggi il Timmer 
e un pittore realista fortemen-
te legato ai temi della vita e 
della lotta politica contempo-
ranea, 

Con il Gruppo Rote Nelke. 
nel 'W, ha realizzato una mo
stra BUI Vietnam che ha susci-
tato Bcandalo e censure in 
Germania Occidentale. E' stato 
assistente di Renato Guttuso 
nella primavera - estate dello 
stesso anno quando il maestro 
realista italiano ha insegnato 
all'Accademia di Belle Arti di 
Amburgo. E' stato il periodo 
in cui Guttuso ha realizzato. con 
gli allievi, un grande pannello 
politico, 

Carl Timmer ha esposto a 
Roma quadri e disegni di vario 
soggetto, naturale. sociale, esc-
guiti con un tipico stile graflco 
monumentale che ricorda. in 
qualche punto, lo stile della 

£ande artista tedesca Kathe 
illwitx. 

Notizie 
#) La mllonoto Flora Vln-
centl o stata proclamata vin-
citric* doll's VI I I Prtmlo Itt-
farario Rapallo-Provt > par 
N remanto < Una Rolls Roy -
ca nera »• La glurla, prat)*-
akita da Maria Ballaecl, era 
cempeata da Giorgio ftar-
barl-Squarottl, Marco Fori), 
Olnllane Manacorda, Walttr 
Mauro, Nina Patumpo, S#r-

S t Pautassa, Carlo Sallnarl, 
aria Sanson* a Lulfll Sltorl. 

La commission* gludlcatrlc* 
ke Inaftra sagnalato « Canf 
carta can* > dl Rodolfo Ca-
dato • c La r*flnat*la > dl 
Dalfo PoM*tl. < Una Rolls-
Roy** n*ra > — die* Ira 
faltre la motivation* dalla 
ffiwrla — m*tt* a fuoco una 
scaltrlta ad original* narra
tive, garantHa dalla padro-
nanta del m*ol tocnlcl • da 
una alcuraua stlllstica, ch* 
conf*rlK*n* aM'eaere auto-

* cemplutazza, a taitl-
I* prosania *M un 

vera acrMtor*. 

• LAMBKRTO TREZZIHI 
ha curato una tc*lt* dl ope
ra dell* acrltter* polarco 
WITKIEWCZ par I* adlxtonl 
Tlndalo. II libra ch* * K * In 
qvMtl gl*rnl ti apr* can un 
aagglo IntrwtwHiv* dl Tr*t-
zlnl a cemprend* • L* galll-
nalla acajuatka > ch* « stala 
raper***n(at* del Crlcot II 
• Rama, le lagna, Madena; 
• II p a n * • la monaca > * 
« Le MBpla > con Iraduzlwtl 
el •erfcere Keztewaka * Ira-
ee Nate* 

che da vasto Uboratork), in 
cui le cavie sono esseri uma-
ni, per mettere a punto le ar
mi da impiegare in una terza 
guerra mondiale. 

Nel libra curato da Calder, 
militari-scienziati e scienziati-

militari, o semplicemente mill-
tari e scienziati, francesi e in-
glesi, americani e svedesi. par-
lano con cinismo, con preoccu-
pazione, con angoacia o con 
ghasta rabbia, del moltipUcar-
si — per esempio — degll sta-
ti detentori di bombe atom*-
che, del proliferare delle bom
be stease in quel paesi che gla 
le posseggono, del naacere dl 
congegni beilici sempre piu po
tent!, micidiali. terrificantt; di 
scutono della posslbilita di 
creare il « raggto della morfie ». 
o la «macchina del giudizio 
universale », cioe « u n ipoteU-
co mezzo di annientamento 
delta vita su tutta la terra, 
funzionante con il semplice 
premere di un bottone: una 
specie di reductio ad abtur-
dum della corsa agli arma-
menti nucleari». 

Sorfve in proposito U dottor 
IngUs: « L a macchina tafema-
le di cui si e partato non e 
tecnicamente impossibile e do-
vrebbe consisfere in una se-
rie di bombe al cobalto op-
portunamente dislocate. Si 
pud fare, ma non ha senso , 
a meno che non ci sia l'in-
tenzione di suicidarei». 

Nel libro si parta anche dl 
aitro: di gas, di veleni psichi-
ci, di matattie per dtatrugge-
re i raccolti del nemico, di 
« ef ticacissime » armi ktcendta-
rie, di mutamenti cl imatic! ar-
tif iciosameme provocabili, co
m e per esempio c fall* a aper-
te nel lo strato atmosferico di 
ozono alio scopo di rendere 
mortal! i raggi del sole e in 
tal modo sterminare uominl , 
vegetazione e bestiame. E , poi-
ohe la sptrale della follia bel-
liclota non ha fine, si rivela 
che nel campo delta guerra 
blologica sono gia stati fatti 
esperimenti sulla dlffusione di 
batteri a i n n o c u i a (per ora) , 
con la ptrospeitiva di poter un 
giorno usare quelli che provo-
cano matattie incapacitanti o 
mortali (pare che fra le «ar
mi a di questo genere eccel-
lano la cosiddetDa febbre del 
conigii e la febbre Q., cioe 
del Queensland. « Teoricamen-
te partando — active 11 pro
fessor Heuen — tre grammi di 
tassuto embrionale cU pulci-
no sarebbero sufficient! a con-
tenere la dose attiva per una 
mfezione di portata mon
d ia l e* ) . 

A tale forsennate prospettl-
ve sembra volersi opporre il 
saggio (che forse Ceider avreb-
be dovuto mettere non al ter
zo posto, ma a conclusione del 
libro) dello jugostavo Dedijer: 
« La guerriglia, la potenza del 
povero». Qui l'uomo, l'antico 
uomo di carne, ossa, sangue, 
peli, muco e sudore ormai di-
sprezzato e obeolescente. lo 
uomo del bei vecohi tempi in 
cui ci si ammazzava con la 
actabola e la baionetta, o al 
mass imo con il fucile e il ru-
dimentale cannone, torna ad 
essere il protagonista dl un 
discorso in fin del conti ottimi-
st ico, quasi consolante: • La 
guerriglia bene organlzzata, 
che gode deU'appoggio del ci-
viH e si svolge in un paese 
ragionevolmente esteso. diven-
ta praticamente indistruttibi-
le... la guerriglia dimostra la 
eterna verita per cui non s i 
pub distruggere una ideologia 
senza uccidere — uno a uno 
— tutti coloro che la condi-
vidono. Questo e un fatto che 
non pub essere modificato dal 
progresso scientifico applicato 
agli armamenti i quali, tutt'al 
piu, possono facilitare il com-
plto di uccidere l'uomo ». 

Ma anche al virile ot t imismo 
di Dedijer nsponde (mdiretta-
mente) il libro di Sakka. E' 
vero che nel Vietnam la guer
riglia appare « praticamente in-
distruttibile»; ma non e me
no vero che il bagno di san
gue, la somma di sofferenze 
materiall e morali, le devasta-
zioni, sono un prezzo spaven-

Uoso che il popolo vietnamita 
sta pagando, ormai, da un'in-
tera generazione, E non ba-
sta. « L a guerra del Vietnam 
— sottoLlnea Sakka — consente 
di spenmentare nuovi tip! di 

armi su esseri viventi ». Soprat-
tutto le armi « piu moderne »: 
« La mnlteplicita e l'ampiezza 
deH'impiego delle sostanze chi-
miche e tosslche e del gas da 
parte dell'esercito americano 
nel Viernam permette di di
re che, per la prima volta nel
la storia del mondo, un gover-
no ha osato. disprezzando tut
ti gli accordi uitemazionali, in-
traprendere la guerra chimf-
oa su vasta aoala». « I n un 
certo senso. c io che i naztsti 
avevano potu*o fare in cam
po di concentramento, gli ame
ricani lo (anno sulla scala di 
un intero paese e delta sua p o 
polaaione ». 

a II Vietnam — scriveva Le 
Figaro il 25 aprile 1965 — e 
diventato 11 campo sperimen-
tale dl tutte le invenzioni de
gll lngegnerl milltari. Lo sco
po e quello di sperimentare 
su un obiettivo vivente le in
venzioni che potrebbero esse
re uUlizsate In aeguito su al-
trl teatri d'operaaione». Sono 

anni di «esperimenti su ca-
vie umane »! 

Sakka documenta ampia-
menoe 1'uso dei gas e dei co-
siddetti « defoglianti » o • er-
bicidi >, veleni che uccidono 
anche gli esseri umam meno 
resistenti, soprattutto bambi
ni e vecchi, e che affamaoo 
intere regiotu, prtvandole di 
cibo. Ma non si ferma s u que
sto aapetto delta guerra viet
namita. che e retaUvamente 
noto, sebbene forse non ab-
hattanza. Va oltre: documeo-
ca I'esistenza di pressioni sul 
governo dl Washmgton per in-
durlo ad autorlzzare oggt. non 
domani, nel Vietnam, rimpie-
go delta epidemic come arm) 
(«...II Pentagono non si po
ne liitriti aH'impiego deH'arma 
chimica Laboratori speciali 
che realizzano le commesse 
dell'esercito, preparano tern-
bili armi batteriologiche par-
ticolarmente destinate alta 
guerra. II taboratorio mllita-
re segreto a Fort Detrick nel
la oitca di Frederick ha col-
tivato un nuovo microbo del
ta peste resistence a tutti gli 
anUbiotici esistenti... >). Infi-
ne, confrontando un dispac-
cio del Monde nguardante 264 
cast di peste, di cui 48 mor
tali, a Hue (febbrato 1966) 
con una dichiarazione del 
FNL sul trasferimento dal 
Giappone nel Sud Vietnam di 
un « I s d t u t o di ricerche mo
bile del servizio di guerra bat -
teriologica e chimica ». Sakka 
avanza il sospetto che alme-
no • un tentattvo di guerra 
batteriologica» sia gia stato 
fatto sulla pelle dei vietne-
miti . 

La prospettiva e dunque la 
inevitabile catastrofe, il geno-
cidio, lo sterminio reciproco, 
la fine dell'umanita? N e l'uno. 
ne l'altro dei due libri vuol 

fare oltrepassare al lettore la 
soglia oltre la quale non e'e 
che disperazione, e quindi 
inerzia. Al contrano — lo ab-
biamo detto — nasce da una 
lettura co»i sconvolgente un 
forte impulso ali'azione. « Tal-
volta la paura e un senti-
mento distruttivo, porta al pa-
mco, all'immobiltsmo, quasi a 
una specie <k abdicazione del
ta razionalita in favore delta 
emozione cieca. Ma talvolta e 
anche costruttiva, spmge alta 
ricerca di una via di uscita, 
sensibilizza gli ammi ali'azio
ne intesa a evitare o supe-
rare il pericolo a: sono parole 
del prof. Klineberg, nel libro 
curato da Calder; «...dobbia-
m o chiamare i popoli ad unir-
st. non soltanto in nome di 
una umamtaria solidarieta con 
il popolo vietnamita, ma per 
la difesa del bene comune: 
il d intto dj tutti i popoli a 
vivere la Joro vita secondo la 
loro libera scelta... »: sono pa
role dl Leho Basso , scritte 
per la prefazione al libro sul 
Vietnam. 

Le une e le alrre possono 
concludere efficacemente il 
dialogo che i due volumi in-
trecciano fra di loro e con 
il lettore. A meno che non 
si preferiscano t versi non 
meno esortativi ma piu pro
blematic! di Bertolt Brecht, 
citati da Sakka: • Voi, impa-
rate a vedere, mvece dl guar-
dare .stupidamente. Agite in-
vece di chiacchierare. Ecco cM 
ha rischiato una volta di d o 
mmare il mondo. I popoh 
nanno finito per a v e m e ra-
gione. Ma non bisogna can-
tare vittoria senza m o t i v e II 
ventre dal quale dovra sorge-
re la cosa immonda e anco-
ra fecondo ». 

Arminio Savioli 

Lettere 

Sul marxismo creativo 
e il nuovo corso 
in Cecoslovacchia 

Dopo Vartieola di Luco Lombardo Radice inUtolato 
Marxismo creativo e nuovo corso (l'Unita. 23 aprile 'b9). 
le nostre coUaborainci Laura Conti e Carla Pasqut-
nellt ei hanno invtato due lettere che entrano nel vivo 
della temauca afrontata da Lucio Lombardo Radice. 
Pubbhchiamo mtanto la lettera di Laura Conti. 

Caro Direttore. 

ho letto la rassegna che fa 
Lucio Lombardo Radice dei 
materiah one permettono di 
conoscere il retroterra cultu-
rale del « nuovo co iso* di Pra-
K<i. ie vaste di$cussiom storio-
granche ed economiche. sotio-
logiche e filosotiche. the in vi
ta rono IMntero movimento 0[)e-
raio a un ripensumento cn'.ico 
dei giudizi dati sullo ^fo^^i di 
costruzione della societa .-(Kia-
hsta. Ma credo rat?^no di-
stinguere ual complo-->o <ii que-
sti material! 1'opera tollog'ale 
diretta da Radovan R.chta 
(pubblicata in Italia col tito!o 
La t'ta cecoslovacca): lo sfor-
20 di dare al snetahtmo il suo 
vero volto. le grandi speranze 
e le grandi aiidade fnnovatn-
ci d&i comumsli cecoilovacchi, 
non ravvisano certamente in 
questo libro ne la fonte ne lo 
soecchio della loro jspiraziooe 
generosa. 

U libro e costruito sul nRu-
to implicit© della categor.a del 
valore e sul nfiuto esplicito di 
annettere impiyrtanza ai rappor-
ti di produzione che carattcriz-
zano le diverse societa. Direi 
dunque che. piu che di « mar 
xismo creativo». si tratta di 
un nfiuto semiesplicito del 
marxismo. Venssimo che il 
ripensamen'o critko sugh sfor-
zi di costruzione della societa 
socialista ci ha condotti le non 
da Oggi!) a giudicare che l'a-
bolizione del rapporlo di pro
duzione capitalistico non c an-
cora il socialismo ma tutt'al 
piu la premessa per costruirlo: 
ma il libro di Richta sposta 
sulle forze produttive un ruo-
lo affine a quello che un tem
po. prima dell'espenenza fat-
ta nei tentativi di costru/ione 
della societa sociah.-ta. veniva 
attribuito con acccntuazione 
erronea al rapporto di produ
zione. 

Infatti. un tempo si pensava 
che bastasse abolire la pro 
pneta pnvata dei mczzi di 
produzione e, hop la! il socia
lismo era bel le f<itto: oggi 
Richta suggeri-?cp un ragiona-
mento altrettanto meccanico. 
con la sola differenza di spo-
starne 1'accento: e sumciente 
lo sviluppo di quella forza di 
produzione che e il patnmo-
nio di conoscen^e scientiflche 

Linguistica 

Una analisi del racconto 

Contro i canoni della 
lettura borghese 

Con Sartre prima e con 
Robbe-GnUet poi il romanzo 
bruci6 ognt sena possibilita di 
reiterarsi come sempiterna arti-
colazione di rapporti psicologi-
ci, di traumi sentimentali: il con-
sumatore ed il critico furono 
avvertiti dl non cedere alia ten-
tazione della ricerca di partico
lari stati emotivi e di non com-
piacersi inutilmentc per certi 
drammoni edulcorati. 

L'avvertimento viene ripropo-
sto in sede cntica: c«n questa 
analm del racconto (che risul-
ta cfalla traduzione del n. H di 
Communications: Auton Vari, 
L'analisi del racconto. Hompiani, 
Milano 1969. pagg. 7-290. L. 2 
mila 200), la nuoro scuola fran-
cese. pur non affrontando dirct-
tamente il discorso ideologico, 
rifiuta i canoni della lettura bor
ghese: una lettura che soggiace 
aU'ipnosi della trama, che non 
mtravvede le nascotte afTerma-
zioni dell'ideologia dommante in 
racconti daU'aria estremamente 
noutrale. che consuma certi pro 
dotti editonali senza accorgcr^i 
Hoi gioco fraudolcntemente eva-
sivo che h rogola. 

L'anphv opcrata dagli Autori 
c la risultante di un percorso 
culturalc abbastanza chiaro nel
le suo direttrici". dal formahsmo 
russo (Propp. Tomacevskij. cc-
cctera), svolto in ambito scmio-
logico (Barthcs). alia linguisti
ca (Jakobson. Bonveniste. ecc). 
II compito teorico ed unitario 
spetta a Roland Barthes: nell'in* 
trodu?ione cgli auspica una nuo-
\ a I in an isf tea del discorso il 
cm compito consisterebbc nella 
dcscri7iono della forma del rac
conto tijio di evii tvitti i raccon-

* 

ti roalizzati non sarebbero che 
\ai i.tnti Tale lesc. lzione dovreb-
l>e procedure tncdiante 1'idenbfi-
cazionc e la codificazione delle 
unita narrative relativnmente »1-
la fra*e. 11 racconto — afferma 
— e una grande frase in quanta 
nel racconto si ntrovano mpran-
dite e traftformnte, secondo la 
misura di questo. le principal! 
cateaorie del verho: i tempi, 
yli aspeiu. l modi, le persone. 

II quadrn tipologico che ci vie 
ne cosl prcsentato e solo abboz 
zato c non venficato nelle sue 
reali possibilita operative: non 
si capisce, per esempio, con 
che cnterio si dovrA procedere 
per delimitare la frase in for
ma di units minima, doe come 
opponibile ad un'altre; e que-

p a w t l ftuattro a m i : quaitro > »ta praciaa«ione metodologica 

J sarebbe estremamente necessa-
na dal momento che gran parte 
del discorso di B. e dedicato al 
rinvenimento del gioco relazio-
nale tra parti necessaric fnuclet) 
ed acccssone (tndi?i) del rac
conto. Inoltre egli viene affer-
mando una necessita di dcdutti-
vismo (dalla formulazione della 
teoria alia verifica) che non 
e giustificata ne accettabile: esi-
sUwo i racconfi ed e da quelle 
smgole real'.zzazioni concrete che 
bisogna partire; il modello tco 
nco che spiega tutlo e un'illu-
sione non recente (cfr. la Gram 
matica genera le di Port Royal 
del 1660) che i fatti hanno sem 
pre sconfessato e di cm qucsti 
studiosi sono forse consapevoli 
nella misurn in cui la loro scel
ta dell'oggetto da analuzare e 
caduta su un certo tipo di rac
conto (Fleming, la barzclletta. 
il mito. ecc.) in cui non si pre-
sentano grosse sorpresc rispet-
to al codice delle attese. 

Avremmo desiderato un esame 
piu allargato. che andnsse oltre 
la sicumera d James Bond r le 
ansie di Emma Bovary. Dat" 
di fatto ormai acquisito, vhc per 
la verita gli strutturalisti itali.i 
tu avevano gia risolto in sede 
teorica nel "(M '64. ii nvela in 
voce la descrizione del racconto 
lctterano come realta plundi 
niensionale e non in inutili ter 
mini Hi essenza artistica. II rac 
conto e sostanzialmentc un atto 
di comimicazione e come talc im 
plica un certo numcro di pre-
senze che vanno analiz/ate: I'au-
tore. i scgni che il narratore da 
di se, la situazione del raccon
to. il rapporto tra temno logico 
e tempo reale. il destinatano. 
eccctera. 

II racconto si basa quindi su 
f»n;iom die si articnlano secon 
do una certa logica (<:infn«<i fun-
nonalc) e che s: mtegrano I'tin 
Valtra itemm dei lircllil. IJI 
trattazione ci o(Trc, in comples 
so. tre snluziom riguardn quo 
sto punto" ricostru/ione dei 
comportamcnU umam in rela-
/iniic alle tcclte del persnnan-
pio (C. Bremond. I possibili imr-
rofiri); ricerca di oppo^uiom 
paradtamatiche (A. J. Creimas. 
Klcmenti per una teoria dello in-
t"rprctn:mnr del racco>ito mitt-
co): identifica/ione di a'cuni 
prcdicafi di base e delle loro 
regole combinatory (T Todorov. 
J.e catenone del racconto lette-
rario^ II personaggio, o attante. 
viene quindi definito rispeUiva 
inciite nell'enibito di queste poM-
zioni. come aaenlc di c^ioni che 
ph tano proprw (Frode, Seduzio-
ne) o attraverso la sua parted-
pazione ad una sfera d'azwne o 
in relazionc ai predicati di base 
(Todorov, esaminando Les lia-
sons dangereuses di I>aclos, ne 
rinviene tre: amore, comunice-
zione, aiuto). 

A questo punto risulta chiaro 

come l'analisi del racconto. con-
dotta coo questi cnteri, debba 
farsi sostanzialLstica nella misu-
ra in cm tiene ben presenti i 
contenuti semantici espliciti ed 
impliciti. Quando £co, ad esem
pio, nel suo contribute (Struttu-
re narrative in Fleming, che ri-
sale al 1965) identifica delle op-
posiziom di caratteri e valori 
(Bond-Cattivo: Gran Bretagna-
Paesi non anglosassoni: Dovere-
Sacrificio, e c c ) , compie una 
operazione che enuclea dei signi-
flcati che. tra l'altro, egli desu-
me non da un elemento o da 
una frase ma da una serie di 
situazioni. 

* 

A queMo proposito Greimas e 
ancora piu esplicito e dichiara 
che. Miprattutto nell'analisi del 
unto, o noccssario oltrcpassare 
i lnniti semantici e ricorrere ad 
iii/ormn^inni extratestuali sen
za le quali non si pud giungere 
« .iiK-ll.i (c(iuil)ili(n massima che 
oggi si autopone come meta fon 
danientale per lo studioso. Le fi-
nalita della scuola formahsta 
si precisavano nella distinzione 
di cio die e letterano. e per qua
li motivaziom Imgutstiche, da 
cio che non lo e: per la nuova 
cr.tica francese tale prospetti
va va integrata con una lettura 
semiolodica che consider! il rac
conto come un messaggio eo 
struito da decixiificare anche 
in rela/inne alia trasmissione di 
delerniinati contenuti, Cio puo 
es^ere ultoriormente provato dal 
fatto che la raccolta del contri-
buti non nguarda soltanto il rac
conto come fatto lctterano. ma 
anche conic tecnica del raccon-
tai-e (J (Jntti, Un racconto gicr-
nahstico: gh ultimi giorni di un 
" grand'uomo ": V. Morin, Lo 
barzelletla: CH. Metz. Lo gran
de sintagmattca del film narra-
tiro). 

L'cirtfilisi dei racconto si quali-
fica, dunque, a livello di tenta-
tivo intelligente e non pnvo di 
interesse ma prowisono per ri-
conoscimento dello stesso Bar
thes. Non si deve pero com-
mcttere l'errore di considerare 
queste oi>erazioni interpretative 
come pura disquisizione: i nsul 
tati cm la nuova cntica france-
se e t>erveiiuta non solo merita-
no una discussione approfondita 
ma, suscettibili come sono di 
perfezionamento, ptitranno mfa-
stidire chi li ha liquidati troppo 
frettoloeaawnte. 

e. hop la! La societa e bel le 
cambiata. Prooabilmente que
sto atteggiamento e coilegato 
al fatto di avere vissuto una 
esperienza negativa qua! e 
quella di constatare. al di fuo-
ri di ogni previskme. che aver 
cambiato il rapporto di produ
zione non e ancora avere rea
lizzato il socialismo: e qual. 
sia si enonea swpravalutazione 
del rapporto produUivo appare. 
la dove la class-e opera la ha 
preso il potere, estremamente 
pencoloso. 

Ma non si cancel la un erro-
re compiendo un errore egua-
le e contrario: l'errore di ave
re identihcato nel rapporto so-
cialistico di produzione tutto 
il socialismo. non lo si cancel-
la con l'errore di vedere nello 
sviluppo delle forze produUi-
ve il fattore che di per se eli-
mina lalienaziooe o sovverte 
la societa clasusta descritta da 
Mars. Pud anche darsi che 
questo secondo tipo di errore 
non sia pencoloso come il pri-
mo nelle societa in cui la clas-
se operaia ha preso U potere: 
ma lo e molto di piu. per con
tro. nelle societa capitalistic!^; 
infatti corre il rischk) di di-
sarmare la classe operaia. di 
mdurla a ritenere che la lot
ta di classe non e piu neces-
sana, che lo sviluppo tecnico-
scientiflco provvedera sponta
nea mente a fare raggjungere 
all'umanita gli obiettivi che un 
tempo si pensava di potere 
raggjungere soltanto con la 
lotta di classe. In ultima ana
lisi questo secondo errore. egua-
le e contrario a quello che per 
decenni ha sorretto lo stalini-
smo, rischia di spoghare la 
classe operaia deU'arma ldeo-
logica che il marxismo le ha 
dato. e di ricondurre la lotta 
per il socialismo ai termini ar-
caici del socialismo non clas-
sista. Di quel «socialismo pic
colo-borghese » contro il aua-
le Marx si e battuto. 

Si potrebbe obiettare — a 
questa cntica — che e'e qual-
cosa di dogmatico nel credere 
che spostando 1'accento dal 
rapporto di produzione alle 
forze produttive si tolga alia 
lotta socialista la sua base di 
classe e quindi ofni efTettiva 
possibilita di tnonfo; si potreb
be obiettare che. proprio in 
quanto il capitale, per sfuggire 
alle contraddiziom del suo rap
porto di produzione. ha infor-
cato e spronato il cavallo del
lo sviluppo delle forze produt
tive. proprio per questo anche 
la lotta socialista deve oggi 
sposta re sulle forze produttive 
1'accento che prima poneva sul 
rapporto di produzione; che 
questa sia la sola forma pos-
sibile oggi di « marxismo crea
tivo ». in contrapnosizione a 
un'ortodossia dogmatics e per-
sino stalinista. Si potrebbe 
obiettare che Tortodossia dog
matics marxista si muove tut
ta nell'ambito della teoria del 
valore mentre i ragionament: 
di Richta dimostrano che la 
categona del valore non serve 
piu alia lotta socialista, tanto 
e vero che propone di abban-
donarla o — come curiosamen-
te si esprime — di adattarla 
(pag. 248). 

Ma queste obiezioni possono 
venire agevolmente confutate, 
sul piano teorico e su) piano 
pratico. Sul piano teorico sj 
puo dimostrare (ma non mi e 
praticamente possibile farlo 
qui. perche sarebbe un discor
so troppo lungo) che in realta 
Richta non arrwa a dimostra
re la non valid it A della cate-
goria del valore paitendo dal
la constatazione che la forza 
produttiva c piu importante. 
nel caratterizzare la societa 
capitalists contemporanea, del 
rapporto produttivo: ma al 
contrario. per dimostrare che 
1'accento va tolto dal rappor
to di prod uz> one e messo sul
la forza produttiva. parte da 
una negazione unplicita della 
categona del valme. 

Sul piano pratico. a dimo
strare la fallacia delle propo. 
ste di Richta, bastino due os-
ser\'a7i"oni. In pnmo luogo egli 
afferma che nello sviluppo eco-
nomico capitalistico la ripro-
duzione allargata del capitale 
e i meccanisirj di accumula-
zione e di concentrazione non 
hanno piu alcuna Imnortan/a: 
il che equivale a insinuare che 
il capital ismo rnononolistico 
(oppurc oligopol'.stico. come 
forse e piu esatto dire), e il 
suo condi/ionamento che gra 
va su tutto il mondo non so
cialista, sono allucmazioni e 
fantasmi: inulini a vento con 
tro i quali il movimcnto ope-
raio del mondo capitaliMa e le 
forze popolan del mondo colo. 
nizzato =i battono con la pato-
tn'a mutilita anacronistica di 
Don Chisciotte In secondo luo-
go e con mnl'a toeren/a nel-
l'opera di Richta il domimo 
dello impcnalismo americano 
sui paesi europei diventa una 
materna e bcnevola «cnndizro-
ne di Quida assunta daph USA 
sull'Kuropa occidentale > (pag 
236): e. «paraUclmnente > al 
dren.iggio ooi cenel l i . il con-
djzionamento del profitto del 
capitale americano suH'oiien-
tamento della ricerca scienti-
fica dcll'intcio mondo non so
cialista diventa grottestamente 
una... < dipendenza amencana 
dalle forze intellettuali di mol-
t, »»AyJ; m ptcCOl, p,It.ii' » VIMg. 
194). 

Dove si vede che. rimincian-
do a quello stmmento di ana-
li«i che c la considerazione 
del rapi>orto di piodu/ione. n-
nunoiando alia categona del 
valore, rmunciando al classi-
smo. <si (linsce col vanflcarc 
la lotta contro il capitahsmo 
nella *ua forma moderna (cioe 
mono|X)Iistica o oligopolistica) 
e col vamticaic la lotta con
tro 1'imperialismo. 

Rai-Tv 

Controcanale 
DESTIN'O a \RO? Saremmo cu-
rtoit di saoere se la versujne 
inglese delta serie documenta-
rta La pace perduta. prodotta m 
col'.aborazwne dalla RAl e dal
la BBC. ha aiuto la medesima 
impOi>tazwne di quello italiana, 
curata da Hombert Bxanchi: ie 

cost /o^se. sarebbe dimostrato 
che anche In « illummata » TV 
bntcnnica ha i snot momenti pe-
santemente oscuri. 

All'attivo di questa serie, che 
st e appena conclusa, si posso
no, tnfatti. seonare U ntatenate 
di repertorio, sempre val'ido (an
che se a volte un po' generico), 
e alcune informazioni che, par-
ticalarmente in alcune puntate 
(rieordiamo quella sugh anni 
precedenti la crisi del 1939 ne-
gli Stati Uniti). offrivano al 
pubblico elementi d» oiudiiio 
non scontati. Ma questi due ele
menti positivi sono ttati del tut
to neutralizzati dall'impostazio 
ne aenerale, che ha impedito al 
pubbheo di comprendere le au-
tentiche raatoni dello sviluppo 
deqlt avrenimenti. 

L'Europa — e stato Vassunto 
fondamentale della serie — era 
uscita dalla prima guerra mon
diale con profemde aspirazioni d\ 
pace e le promesse dei aoverni 
erano state molte: ma nel 1933 
tutte le speranze erano state de
luxe, le promesse erano state 
tradite e U continente si awia-
va di nuovo verso un terribile 
conflitto. Hombert Bianchi ha 
narrato. con parecchie mistiflca-
zioni e non senza lacune. il suc-
ceders'i dei fatti. ma non ha mi-
nimamente spiegato perche la 
storia abbia avuto questo sro1.-
pimento. Nel sesto e conclusivo 
episodio, anzi, si e avuta la sen-
sazione che, secondo Vautore. la 
colpa di tutto dor>e«*e attribuir-
si al c destino cinico e baro > 
di buona memoria: e Vimmagine 

finale di Hitler corredaia dalla 
frase: < lo voal'm la guerra» 
sembrava rmverdire ancora una 
volta la test del pazzo crtmina-
le sahto dall'inferno a gettare 
I'Europa nella rovina. 

D'altra parte, era prrcedibUe 
die. data Vimpostazione, si giun-
pesse a questo. Bianchi. e rent. 
non ha iachito le crttiche al co-
pitahsmo (e come avrehhe po 
tuto farlo?). ma ha neutrphzza 
to queste crttiche m due modi. In 
prima luogo. asserendo che t 
malt del capitalismo erano ugua 
It, e spesso addirittura meno 
gravi di quelli del socialismo: e 
la parte dedicata wll'ultrmo epi-
sodio alia costruzione del socia
lismo in URSS e alia realizza 
zione del prima piano quinquen-
nafe e statu di una volgarita 
propagandist'ica degna dei Co-
mitati cifict. Co*i. queito met-
ter tutto nello stesso calderone 
ha impedito oani serta analtsi e 
ha accreditato Vipotesi delta 
t fatali*d >. In secondo luogo, 
Bianchi ha contrapposto costan 
temente. nella miplior tradizio-
ne socialdemocratica. le « demo-
crazie » ai « regimi totalitari ». 
finaenda di ignorare che rearm: 
parlamentari borqhesi e nazi-
fascismo ebbero esattamente la 
medesima matrtce economica e 

di classe: mentre il regime sovie-
tico ebbe una matrice esatta
mente opposta. In questo modo, 
egli ha evitato anche di spiega-
re quali fossero le radici auten 
Uche del fascismo e del nazi-
smo, apparsi, ancora una volta, 
come frutti escluswi del terrore 
e della malasorte. Valeva la 
pena di impiegare sei settimane 
per ripetere queste cose? For 
se si, nelVinterest della bor-

ghesia che la televisione serve 

g. c. 

Programmi 

Televisione 1 
12,3* SAPERE 

I popoli primitivt, a car* 41 fo lco Quillet (5* pum&t»> 
13.00 IN AUTO 

Due servlzl in progr«mm»: or« 10 lexlone d| trmfftco e 
L'auto contestata. 

13,30 TELEGIORNALE 
14,00 SPECIALS TVM 
11,00 IL TEATR1NO DEL 6IOVEDI' 

• Nicola alio zoo», flab* dl Guldn SIHCIIMH 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV PEI RAGAZZI 

Teleset 
IMS QUATTROSTAGIONI 

B' ia prograinma on aerrlzlo aolla bleUcoltura 
10,15 TELEGIORNALE SPORT 
19,40 CALCIO 

T«lecron»ca delU part lu Mllaa-Maacbcster United: la par
tita i l fiocm a Manchester 

21,40 QUEL NEGOZIO PI PIAZZA NAVONA 
Second* puntata dello «cenegaiato dl Age e RcarprlU. 41-
retto da Mino Guerrinl. Continuano le avventure glallo-
rosa della famlKlia Polidorl. 

22.30 HOLLYWOOD 70 
Documentarlo di Jacque* Harvey ml vari aspettl della 
Mecca del cinema al nostrl giorni 

23.IS TELEGIORNALE 

Televisione 2 
17.30 IPPICA 

Da Roma, Alberto Glubilo tetue il derby dl aaloppo 
18,00 LE GOCCE 

Originate televislvo dl Fabio Storetll Regla di Edmo Fe-
nogllo; Interpret!: Ileana Ghione e Aehllle Mlllo E' la 
descrizione della domenica d| una coppla dl conlugl, In 
chlave mallnconlea • Intlmiatica g| tratta di una replica. 

19.00 SAPERE 
Corso di tedesco 

21,00 TELEGIORNALE 
21,15 A CHE GIOCO GIOCHIAMO ? 

Quia pretentato da Con-ado 
22,30 ORIZZONTI DELLA RCIENZA 

Tra 1 temi del numero di i t u e r a le diet* dimagrantl 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 1. 13. 
15, 20, 23 

0,00 Orohestre dlrette da P'r-
c> Faith e George Me-
Iflcrino 

7,10 Muilca stop 
1,30 Le canzonl del mattino 
9.06 Muslca per arcbl 
9.30 Me(«a 

10.15 l.f ore della mnsica 
ll.ot I n disco per testate 
11.30 t n a voce per vol 
12.00 Contrappunto 
13,15 La corrida 
14.00 Zlbaldone Italiano 
14.45 I'na carrier* In frae 
15,45 1 nostrl soccesM 
16,00 Progr. per I raiazit 
16,30 Hlamo fatti rosi 
17.05 Prr vol glovanl 
14.10 Luna-park 
19.40 Calrlo: Manchester Uni

ted • Milan 
21.15 I'n disco per festat* 
22,20 Conrorto del duo Gutll-

Gluranna 

SECONDO 
GIORNXLE RADIO: ore 7,30. 

«,10. 9.30. 10.30. 11.30, 13,30. 
11,30, 19.30. 22, 24 

S.Oo Prima oi cominciare 
7.10 Vn disco per le i latr 
7,43 Billardino a tempo di mu

slca 
9,40 Un dttro per 1'eftate 
9,15 Romantlca 
9.3S Interludlo 

10.00 II pittore dl santl 
10.17 Caldo e freddo 
10 35 fhlamate Roma 3131 
12 t5 FuorlKtoco 
12 30 Fantasia muslralr 
13 00 Parnllflclo G. A G. 
13.35 Partita doppla 

14,00 Juke-box 
15.00 La rassefna del disco 
15.19 Appumamento con Mer-

cadante 
15.35 Ruote e motor! 
16.00 Merldlano dl Rami 
16.35 Music* + Teatro 
17,10 Un disco per I eitate 
17,30 Music* e sport 
19,35 Aperltivo In muslca 
19,00 Un cantante tra la folia 
20,00 Punto e vlrtola 
20.il Caccl* all* voce 
21,10 La valle della Luna 
21.45 Music* per arcbl 
22.10 Paroliftclo G. <6 G. 
22,40 Appuntamento con Nuniio 

Rotondo 

TERZO 
10.00 Concerto dl apertnr* 
11,10 I Pnemt itnfonicl dl Ri

chard Strauss 
11 55 M. Ravel 
12.10 P I Clalkowak! 
12 20C| \ | i ta strumentale Ita

liana 
n.oo Intermezio 
14.00 Vocl dl lerl e d| oggt 
14.30 il disco In vetiin* 
15.15 F j Haydn 
15 30 Cnneetto d*! baflt«a!> SHo 

Battag-Ua 
16.00 P Barsantl 
16.15 Muslche Itallaa* d'ogfl 
17.00 D LesQr 
17.10 Tre libri *l mete 
17.20 Muslche d| J -J. Mondon-

vltle. J.-M. Leclair a M-
de Latuide 

18.30 Music* leggera 
18.45 Paglna aperta 
19.15 Concerto dl ogni ser* 
19.50 In Italia e all'estero 
20.00 I.'emtgrato dl Brisbane 
22.00 II Gtnrnale del Terzo 

S«rgio Sc«lit« | Laura Conti 

VI RKGNALIAMO: «L' efAitrato dl Brisbane, dt Georges 
flrhehade (Radio, Terso ora 20) - La commedla, diretta da Carl* 
Dt Strfann. e InterpreUta da Corrado Da Crlstofaro, Ro«* Plea-
Isifa, rr*a«o L u a l • altrl. 

EDITORI 
RIUNITI 

N«4U collana 
BibliotaKa d*l pen»it>ro 

MISBftIA 

Traduzione di Franco Hod— 
pp 190. L. 2.000 
U nascit* ototramJitJ mar 
xiana dM'tcottaudM dassi-
ca attravarae la potamicha 
contro ITtJaotPfjia dJ Pro*> 

M . alu<zttairli« 
• . P * r«o i> r *&« i f f i «k l | 
L'ACCUMUU-
ZIONK 

A cura di Lisa Foa 
pp. 400. L. 3-500 
II rJibattlto «Jel 1924-*25 SMII 
rapporti citta-canipagna • 
sui modi e tempi dell'indu* 
strializzaziona neirilltSS. 
In appendice, i discorsi di 
Stalin, Zinoviev a Kama-
n«* al XIV Congresso dal 
partito bolscevico. 

I ro fn C A I 

BtsLA KUN 
Prefazione dl Enzo SantareHi 
Traduzione di lonazio Salens! 
Orientamenti. pp. 400. L. 2.500 
La v«ta del rivoluzionario 
ungherese nei ricordi della 
sea compagna di lotta. 

L e v L a n d a u 
A . K l t a l g o r o d i »ki| 

PER TUTTI 
A cura di Claudio Clofi 
Nuova bibtioteca di cultura 
scienrtfica pp. 380. L. 3.500 
Una originale in^oduzione 
alia fisica dovuta ad un 
grande scienziato sovieti-
co premio Nobel, che all* 
f^iiarezza deU'eaposizione 
accompagna to modemiti 
della fonrnjfasriowe teorica. 

Nella eoHana 
II punto 

C d v a r d Ka i rde t l j 

OPKRAIA 
A cura di Franco Bertone 
pp. 120. L. 500 
La funzione dello « strato 
direttivo * nella societa so
cialista. La lotta contro il 
burocratismo e per I'auto-
governo dei lavoratori. 

R a d o v a n P t l c H t a 
RIVOLUZIONE 
SCIENTIFICA • 
SOCIALISMO 
Traduzione di Roberto Gian* 
notti. pp. 100. L. 500 
L'alternativa della nostra 
epoca: umanizzaiione deh 
la civilta tecnica o annien
tamento della civilta? af-
frontata dal gruppo di stu
dio deirAccademia 
slovacca della acietue. 

Ristampe 

• • a l m t p o T o g l l a t t i 

LA 
PORMAZlONI 
DSL OftUPPO 
DIRIOBNTK 
DKL PCI 
NSL1923-a A 
BibJioteca d) storia 
pp. 384. L 3.000 

Loanln 
L'lMPatltlA-
LISMO FASI 
SUPRIMA DKL 
CAPITALISMO 
Le Idee 
pp. 178. L. 700 

S . I . K o v a a l l o v 

STORIA 
Dl ROMA 
Biblioteca di storu 
pp. 787..L. S.000 

CDITORI 
RIUNITI 
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