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Una nuova edizione degli studi di Maurice Dobb 

Dove va rimperialismo? 
Un'analisi delie origini del modo di produzione capitalistico cho resta un clas-
sico della storiografia economico marxista - La polemica con Sweezy - II ruolo 
dello State - Lo» sviluppo del capitale americano e la funzione del neocoioniaiismo 

Una n l e t t u r a degli Murfles 
dl DobD (Maurice Dobb Pro 
blemi th ttorta del capitali 
smo Edi tor i Riuniti 1'169 U 
r e 3000) a venlicinquo anni 
dal la p r i m a edizione conduce 
ir ievitabilmente ad una verifi 
ca del nos t ro modo di inien 
de re come e perche lo svilup 
p o cap ' ta l i s ta in Occidente 
a b b i a a s sun to connota t i che 
h a n n o messo in c n s i ta lune 
snal is l p r e c e d e n t compiuto da 
gll s tudiosi marxis t i nel cor-
so degli ul t imi t ren t ' ann i 

L'at tenzione dedicata a l l 'ana 

Us delie orimni s t o n c h e del 
mr do di produzione cspi ta 
lib ILO al dCLlino de, sisu-m i 
feudale e alia nascita del « ca 
p i t i l i smo c o m m e r c i a l e » ha 
lo in i to elemonti nuovi (data 
ti i i po t rebbp d u e ) che testi 
moniano come anche molte 
in ui?ioni di Dobb che pure 
r isalgono al per iodo prebel l ' 
co abb iano t rova to conferma 
nella riocumonta?ione, suffra 
gando cosl lpotesi scientiflche 
dubDie o so 'o vagamente de 
finite La luiiga (e sostarraial-
monte non Inconcillabile) pole 

Un saggio di Vittorio Spinazzola 
sul famoso libro per ragazzi 

Le crudk*li 
sconfitte 

di Pinocchio 
Una lettura che coglie nel testo di Collodi una lu-
cida carica critica nei confronti dell'ordine borghe-
se, dei suoi strumenti di dominio, della sua natura 

Una vecehla caricatur-a di Lorennnl (Collodi) 

Che Le avventure di Plnoc 
duo non si possono confina 
re nel l 'ambi to dl una le t tera 
t u r a umber t l na i sp i ra ta a 
« o n e s t i » valorl t radizlonal i , 
ne r i condur re nel solco del 
bozzet t lsmo toscano dell 'ul t i 
m o Ottocento, e o rma l d a tern 
po d iventa to un luogo oomu 
ne della crit ica, anche se la 
l e t t u ra del g ran l ibro di Col 
lodl in chiave idillica, patet i 
ca, edificante, e t u t t o r a assal 
diffusa a livello dl massa . E 
t r a le ragionl di ques to r l t a r 
d o (che ta lora pers ls te anche 
q u a n d o si s ia supe ra t a la ca 
tegor ia r idut t iva e logora del 
« Ubro per ragazzi») c'e s ta ta 
e c 'e p robab i lmente una in 
capacl ta o non volonta della 
cr i t ica s tessa a por ta re In lu 
ce 1 concret i r appor t l di Col 
lodl con 11 suo tempo, le vere 
radici di quello che t roppo 
spesso e s t a t o cons ide ra te 
ideal is t lcamente come 11 
« messaggio universale » della 
sua ope i a . una so i t a dl mi to 
m o d e i n o della progressiva 
conquista di m a t u n t a da par 
t e del llgllo dell uomo bl che 
appun to , por ta to tuori da ogni 
contes to di p ioblemi reali 
ques to slmbolo «e t e rno » re 
s ta ape r to ai riflussi su r re t t l 
al delie vecchie l e m o r e della 
cu l t u r a e del gusto 

A u n a prezlosa funzione 
chlarlf lcatr ice In questo sen 
so, p o t r a p ienamente assolve 
re l ' lntell igente ed e s a u n e n 
t e sagglo di Vit torio Spinaz 
zola su Pinocchio e le risorse 
della fantasia (uscito In una 
sede speclal is t ica « A C M E » 
Annall del la PacoltA dl lel te 
re e filosofla de i lUnive i s l t a 
dl Mllano, vol X I I , 1969) quan 
d o ver ra po r t a to a conoscen 
za dl piu vastl s t ra t i dl let 
toi l 11 che e s e n z a l t r o auspl 
cabl le Valga Intanto, ques t a 
nota, come s o m m a r l a anticl 
pazione 

II c l ima delie delusion! post 
r isorglmental i , la sflducia in 
u n a classe d i r igente cor ro t ta 
(II t r a s fo rmlsmo t i lonfan te , lo 
scanda lo della Banca Romana 
e c c ) , la g rande p a u i a del 
soetal lsmo dopo la Comune 
in ques to quad ro nasce — 
nell 'ex vo lon tano Carlo Loren 
zlni, o r a piccolo burocra te 
del Regno — un senso dl In 
colmabile dlstacco dal piesen 
te e un es t r emo appello al 
la fantasia che pera l t ro ten 
de con t inuamente a re lnte ive 
n l r e sul la real ta — o a sea 
t u r i r n e — per le vie lndi re t 
t e e sottill d e l l n o n i a del co-
mico, della favola E in que 
s ta compene t iaz ione crit ica dl 
reallst lco e di fiabesco, e cer 
t a m e n t e uno dei m a g g i o n m o 
tlvl dl fasomo del libro 

Ecco Infatti, osserva Spinaz 
zola, che le avven tu re del bu 
ra t t lno Pinocchio, impegna to a 
real lzzare In plena l iberta se 
j tesso, si rlsolvono In una se-
rle di dur l scontri con le leg 
gi fondamentah dl un ben pre 
clso asset to soclale 1 « valo-
ti» del r t sparmlo e dell opero-
iltA borghese, 11 senso della 

a u t o n t a , 11 sacro canone della 
p r o p n e t a p n v a t a e cosl via 
Pinocchio espressione di s t r a 
ti subal terni , passa dl sconfit 
ta in sconfit ta, di punlzione In 
pumzione Collodi non e cer 
to mosso — in questo — dalle 
intenzionl popuhs t iche e filan 
t roplche che i sp l re ranno dl 11 
a poco il Cuore di De Ami 
cis Al c o n t r a n o , le crudeli e 
surreal i d isavventure che coin 
volgono Pinocchio ogni qual-
volta egll lnfranga le leggl del
la classe domlnan te o t i a v a 
lichi i limitl della sua han 
no una carica demist if icato 
ria acu ta e profonda 

II mondo in cul viviamo e 
sp le ta to —vuol d i i e in so 
s tanza Collodi — ed e vano 
d a m e un ' immaglne edulcora-
ta come e inuti le p ropinare 
faclll prediche morahs t l che 
Indispensabl le e in ogni ca 
so — per la conquis ta di una 
autent ica m a t u i i t a — una con 
creta doloiosa espenenza dl 
vita di e i ror i scontati d u r a 
mente E questo a t teggiamen 
to lucido e senza Indulgenze II 
m o m e n t o piu a t t ivo dell ope 
ra collodiana che si indebo 
Usee invece — come nota an 
cora Spina7Z0la — laddove vie 
ne affidato esclus lvamente al 
la sfera degli atfett i familla-
rl convenzlonali 11 compi to dl 
accompagnare e guidare que
s to piocesso di educazione 
Ma in generale Spinazzola sot-
tollnea « l a spiegiudicatezza 
con cut Collodi sostiene la sua 
p a r t e d i educa tore favolista, 
s tanco delie melensagginl del 
la na i r a t i va pedagogica t radl 
zionale, scet t lco nei confron 
tl delie Istltuzioni scolastlche, 
l r r iverente e beffardo verso 
una socleta In c r i s i» 

Esemplare resta, perci6, la 
ls tanza crit ica di par tenza, an 
che nei confronti dl una tra-
dlzione le t lerar la aul lca e dl 
una cul tura t a rdoromant ica 
(P ia t l e Aieardl In tes ta) t r a 
boccante dl facili commozlo 
ni sent lmental l e patr io t t lche 
Dl qui muove l o i l g m a l e ade 
sione dl Collodi ai canonl del 
lea l i smo etico del Manzoni 
a t t i ave r so la r iscopei ta del 
fiabesco come na i raz ione ora 
le, al livello di un « par la to » 
toscano sempllce e schiet to 
E dl qui muove al t ies l 11 re 
cupero cn t i co del feuilleton 
(quale fu in elfett i Pinocchio 
pubblicato a Dimtate sul 
«Gio ina l e del bambin i» nel 
1883) s l i o n d a t o delie sue t r a 
me prol i ierant l e infinite di 
gressionl, e svi luppato secon 
d o la vicenda n g o i o s a m e n 
te u m t a i i a del bura t t imo pro 
tagonlsta Menlre pera l t ro ri 
spe t to ai due modelU - pur 
tanto divers! cer to ma do-
minati in fondo da un analo 
go appel lo alia t rascendenza 
o a un Imperscrutabi le destl 
no nso lu to re — l o n z z o n t e dl 
Pinocchio e tu t to laleo e mon 
dano, fondato sulle sole rlsor 
se de l l 'uomo 

Slcuro nella pe. ietrazione 
della paglna a livello di lln 
gua e dl stile, e nell Indlvi 
duazlone d tut t l 1 segretl le 
garni con un preclso contes to 
economico soclale, 11 sagglo dl 
Spinazzola r iscopre un Pfnoc 
duo per molti \ e r s i davvero 
medi to 

Gian Carlo Ferretti 

m r a che divise Dobh ch Sweo 
zy negli anni c i n q u n U m 
torno al ruolo (o a d d u l t t u r a 
all es i s le iva) di un « niortu 
di p r o d u / i o n e mercant i le p i e 
capilalist ico » (cho Swee?\ n 
tiene di poler identificarc m 
quel lungo per iodo di t n n s i 
zione fra il XIV ed il XVI 
secolo sopra t tu l lo in Inghil 
te r ra , e che Dobb nega in 

quanto forma au tonoma di 
rappor t l social! di produ 
zione) ha contr ibui to a met 
tere in luce, con accentua 
zioni diverse, da un lato 
(Dobb) la funzione essen 
ziale dei plccoli p rodu t to r l 
(gentry, p icro la borghesia con 
tad ina e a r t ig iana) come ceti 
social nuovi rwolu/ ionor i I 
spe t to alia s t n i t t u r a agrar ia e 
feudale dominan te , e dall a 
t ro lato (Sweezy) i'essenziali 
ta dell espanslone del c o m m e r 
cio lnternazionale in quan to 
e lemento es te rno decisivo per 
il t rapasso del feudalesimo al 
capi ta l ismo 

Valgono a ques to propos i to 
le acute osservazioni di uno 
storico non marxis ta come II 
B a i n n g t o n Mooie suUa n v o 
luzione inglese e l ' e spenenza 
c romwelhana , per cons ta t a i e 
come al dl la delie diffeienze 
nel quad ro t e o n c o dei due 
studiosi marxist i al r e n t i o 
della quest ione del p i ssaggio 
dal m o d o di p roduz ione feu 
dale a quello capital is t ico gli 
e lement! fattuali dal qual! mu 
t u a r e I' in terpre taz ione piu 
convincente s iano p ropr lo ed 
esclus lvamente quelli sulla cul 
r lspet t iva influenza si e acce 
so II d iba t t l to fra Dobb e 
Sweezy 

In ques ta seconda edizione 
degli Studies come appa re an 
che dalla int roduzlone di Re 
n a t o Zangheri I] p rob l ems 
non e pero piu solo quello dl 
conferr rnre a tanti anni di 
dls tanza la longevita o la vi 
tall ta sc ienMica dei saggl di 
DODb sulle origini del modo 
dl produzione cani tahs t ico < he 
sono ormai considerat i un 
classico di storiografia econo 
mica marxis ta quan to pint 
tosto di r lvedere i l ia luce del 
le esperienze in tervenute In 
ques to q u a r t o di secolo I glu 
dizl e le interpretazioni sul 
la ma tu r i t a e il « declmo » del 
capi ta l ismo nella sua fase mo 
nopolist ica e imper ia le 

Su ques to a rgomento che 
poggia marx is t icamente In 
Dobb sulle s tesse p remesse 
dei saggi piii s t r e t t amente slo 
rlci eloe sulla consapevolezza 
che In ogni s i n Use il n 
pl ta l i smo ha per oondiziom> 
essenziale, 1 esistenza della 
forza lavoro come merce , l'at
tenzione degli esegeti di Dobb 
e s ta ta minore E con ragio 
ne per certl aspet t i da ta la 
impostazione concet tuale che 
quallfica, anche sot to II p r o 
fllo generazionale quegll eco 
nomis t i marxis t i foimatis) ne 
gll anni t r en t a I quail hanno , 
t r oppo r isent i to della m a c r o 
scopiclta del l 'esperienza della 
Grande Depressione del ciclo 
capital ist ico, e che accet tava 
no piu taci lmente (e a buon 
d i r l t to) la tesi della o rmai ir-
reversibi le s tagnazlone della 
d lnamtca del s i s tema Senza te 
ne re pe ra l t ro nel glusto con 
to la meccanica difensiva che 
tl s i s tema stesso andava ela-

borando a livello sia s t r u t t u r a 
le che polit ico sociale, con 
l ' intervento dello S ta to nella 
economica e la politica delie 
spese m i l ' t a n o improdut t i 
ve, es te rne al r appor to do-
m a n d a offerta sul merca to 

Dobb, in questo quadro , non 
sfugge al condi7ionamento di 
quella tormazione politico cul 
tu ia l e , anche se la fiessibili 
ta del suo pensiero lo l ende 
permeabl le a valutazioni dei 
fatti economici del dopoguer 
ra, che non nca lcano mecca 
n icamente le invecchiate ana 
lisi precedent i ma che sot to 
l ineano la differenza delie an 
cora dommant i Interpretazio 
ni dl molti economlst i della 
scuola sovnetica, il ruolo es 
senzialmente nuovo dello Sta
to nel s is tema capital is t ico 
mondlale Cei to , la at tenzlo 
ne one l'A pone al fenomeno 
In quest ione, non esula peral 
t ro dal t e n t a t i v e legitt tmo, dl 
n c o n d u r r e anche 1 azione del 
lo Sta to , come garante della 
domanda aggiuntiva (per dlr 
la In termini keynesianl) a 
quella del merca to nel con 
testo dell analisi del meocanl 
smo di acculumazione capita
listico tradizionale 

a v a n / i t e 
Pm ( n m m r e n t e l isul ta in 

f i t u 1 a m h s i che e coeva, 
compiut.i all mizio degli anni 
sesMut i rlall e< ononus ta mai 

xista giapponese Tsuru lad 
dove in qualche m i s m a pre 
figuia nella c innessione in 
disssoluhUe fni svi luppo del 
capitale a m e n c u i o e subaltei 
ni ta crescentf del m o n d o 
s o t t o s u l u p p a t o la na tura mon 
diale del l ' imper la l ismo sem 
pre piu accent a to negll Sta 
ti Unit! 

Gli stessl brevl accenni alia 
l ibeia7ione politica del popo 
li colomall dalla dominazlone 
europea, vengono forse t roppo 
l l lusoriamente s o p r a w a l u t a t l , 
anche se in quegli anni (intor-
no al '63) lo slanclo rivolu 
z lonai io dell 'Afnca nera , la 
lotta di l ibera / lone dell'AIge 
ria e talunl sommoviment l In 
America Latina lasciavano spe 
ra re che il neocoioniai ismo 
non sa i ebbe nusc i t o pe r il t i a 
mite del l ' intervento amer icano 
di re l to o indiret to i consoli 
dars l in larghe zone del Ter 
/ o Mondo ron la fondamen 
tale esclusione dei Sud Es t 
asiatico 

Carlo M. Santoro 

In ques to (leggasi a ques to 
proposi to 1 ul t imo capitolo 
che Doob ha aggnuito al suo 
tes to nel 19b3) si discosta p i o 
fondamente dalle tesi sucees 
sive, e In certa m i s u r i piu con 
Vincent) di Baran e Sweezy, 
contenute in Monopoly Lapi 
tal L ipotesl della formazio-
ne del i surp lus » sociale del 
sistema capitalist ico e la sua 
difficile lealizzazione sul mer 
cato viene appena accennata 
da Doob sotto le spoglie di 
una rlnnovata lpotesi dell an 
damento del ciclo, Dasata sul 
problema lneliminabile della 
« sovraproduzione » M vnca pol 
quasi del tu t to una valuta 
zione agglornata del trend 
(delia direzione cloe) dell im 
pena l l smo , alia luce deila ten 
denziale unita del merca to 
capital ist ico negli ultlml ventl 
anni Cosl come, d 'a l t ro can 
to, appa re t roppo r ls t re t ta al 
le esperienze del per iodo post/ 
belllco inglese (e delie nazio-
nallzzazlonl laburiste dl alcu 
nl set tor i dl base, a r enute ne 
gll anni (ra 11 45 o tl 50) I ana 
lisl delie socleta lndustr la l l 

Giuseppe Guerreschi « Racconlo romano », 1963 

Le «ricche miniere» della grafica 

Quattro incisori a Roma 
Risultati poetici assai buoni, oftenuti con tecniche tradizionali e nuovissime, nelle 
opere grafiche di Jose Ortega, Arnoldo Ciarrocchi, Giuseppe Guerreschi e Guccione 
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Arnoldo Ciarrocchi. « La slradina degli amantl », 1953 

Riviste: « Problem! del socialismo» 

La f usione 
Pirelli-Dunlop 
E' appa r so il numero 44 dl 

« Pioblemi del Social lsmo » La 
nvis ta si ap re con uno s tu 
dio di Ragozzino sulla fusio 
ne Pirelli-Dunlop, sia nel suo 
significato economico, sia ne
gli aspet t i one ques ta opera 
zione a s sume nei confronti dei 
lavoratoi i 

L 'accordo Pirelli Dunlop non 
der iva da essenziali ragionl 
produt t ive , perche li due so
cleta non e iano concorrent l 

Le ragioni effettive della con 
centrazione vanno viste 
nel c rescen 'e processo dl in 
teinazionahzzazione delie lm 
piese itallane che s ta alia ba 
se dello sviluppo monopolist i 
co del capi ta l ismo italiano, 
ed in s t re t ta connesslone a 
cib nella tendenza dei gruppi 
monopolis t ic! a ope ra re su 
scheml piodut t ivi verticall e 
chiusi 

Cib signifies che le d u e so 
cteta non si fondano in una 
ma diventano due elementi di 
un medesimo insieme Ciascun 
gruppo d ingen te continua co 
me in passato a governaie le 
att ivita che ha messo in pie 
di cedendo all a l t ro una pa i t e 
cip,i7ione di mino ian a chl 10 
al i9"'o 1 centri decisional! 
sono collegati ma reslano au 
tonomi e clue L integi.izione 
si reah77a con la par i ta de 
gli i nves tmen t ! e 1 inter 
s c imb io del Know how tec 

j nologico 

Questo s is tema permet te a 
ciascimo eieinsnlo del g r u p 
po ed inche a ciascun com 
par to della societh d! lagglun 
gere un e ev,ito grado di au 
tosuffici- nza sul piano pro 
dutt ivo a sug.i sbocchi di mer 
cato cosicc le bloc/ Uo un set-
tore II g ruppo puo opera re 1) 
trasfoi m e m o della produzio 
ne a l t iove N >n e escluso che 
al fondo del,a operazlone vi 
sia s ta to anche un caglona 
mento politico per d iminul re 
la forza del lavoratori da pa r 
te di Pirelu Un secondo ob-
BietMo -arebbe quello della 
integrazloiie dell Induatria di 
S ta to relagandoln nelle i o n s 

mertdionali 
Analogamente 11 peso che i 

p iocess i di sviluppo monopo-
listico hanno avuto sulla « i n 
s o l u b l h t a » della ques t ione 
mend iona lo viene s tudia ta m 
un ar t icoio di F iancesco In 
dovina La t rasformazione del 
processo produt t ivo del capi
tal ismo italiano (pubblico e 
pr lvato) da estenslvo, fonda 
to cloe sul l 'eseici to salariale 
dl r lserva — a inteii3ivo — 
basato cloe su una restr izio 
ne generale e selettiva della 
forza lavoio occupata ha si 
gnlficato pc i il mer idione 
un sistema di investimentl ad 
alta lntenslta di capitale che 
in mancanza dl una seria po 
litlca di lndustriali77a7ione e 
valorlzzazlone delie n s o r s e da 
par te dello S ta to ha con 
por ta to bassa occupnzione ag 
gravamenio degli squil ibi i e 
t r a s f enmen to al nord del p ro 
cesso di aocumulazlone 

Questo lndiii77o e s l i t o de 
te rmlna to dalla scelta dei 
g r a i d i giuppi (T at Pnelll o i l 
vetti) di integraisi nel merca 
to nLPina/ionale cosicohe l i 
mancata utilizpazione delie n 
so r ,p il m i n t e n i m e n t o dl 
s t r i t ' u i e l i i e l i a t e ne! \ Ie /70 
gio no n s u l U n o fun?ionatl 
pic pr o ill i s t r aug i a dei g iup 
pi piu d i n i m i del c ipi ta l i 
sm ) italiano 

I i ompagno f ,nav in l dal 
car to suo affionla i proble 
mi postl dallo sviluppo tec 
nol iglco del capital ismo dal 
s e n p r e c re icen te peso delie 
im^rese integrate nell 'oiga 
ni7/a7lone dei lavoiatort nel 
l 'unlta produt t ive su tern' 
fondamentali come quello del 
le qualiflche e 1 o r i r l o dl la 
voio 

I art icoio per la sua pro 
fondlta d analisi andrebbe let-
to a t t en tamente Su ques to 
numero appaiono Inoltre ras 
segne sulle lotte operale In 
Svezla e Danimarca e un sag-
gio di Bettelheln sull imperla 
Usino e 11 Ter70 Mondo 

Joseph Halevi 

Le buone mostre di giafica 
sono r a l e pe iche ancoia una 
opera giafica e pel il mer 
cante i taliano quasi sempre 
improvvisato e ladiuncolo 
men te piu che una f n m a di 
a i t l s t a dl fama e dl me ica 
to d a piaz7are, con guadagno 
facile presso quant i hanno 
desiderio m a non soldi baste 
voll per un opera maggioie 
p i t t u i a o scul tura di que l l i 
f irma Ogni tan to c e una mo 
s t i a dl grafica che, per quail 
la ar t is t ica e per s e n e t a cul 
tu ia le va contro coi rente 
Quanti hanno gusto e cu l tu ra 
per la grafica possono vedere 
a Roma most ie interessant l 
dl pit tori impegnat i nella ri 
cerca grafica con onglna l i ta 
e poesia 

Lo spagnolo Jose Ortega 
(ga l lena « L a Nuova Pesa») 
presenta ventl g iand i incisio 
ni, a rilievo e a colon della 
nuovissima serie « I mlefito-
ri» edita da Touchs tone Publi 
she r s Ltd dl New York e 
a l t i e tnclsloni su teml della 
n a t u i a e della lot ta dl clas 
se nelle campagne spagnole 
I n un poemet to di p iesen ta 
zione dove la paro la e dia
mante Rafael Albeiti dice que 
stl m ie t i t on « t r l s t i clclopi 
sperdut i / occhi tor t i a n n e 
n t l / sacchl di peria / cate 
ne / genuflessloni / per se 
minat i a l t iul / roggia rogge 
di sangue » ma « v a n n o e 
falciano / s u s s u n a n o canta 
no or tegano / pel II monte 
e la p l a n u i a / levano In a l to 
una falce » Jose Ortega, com 
binando magicamente tecnl 
che e inchiosti i colorati ha 
ieali77ato dei fogli nel quail 
II colore m a t e n a e t i a t t a t o co 
me se 1 immagine dovessc pas 
sa le dall lnoignnico all oigani 
co L immagina7ione e miste 
n o s a m e n t e n o t t u i n a e nel 
g l embo della notte si p r e p i 
l a n o grand! metamoifosi 

Lanto logia della grafica di 
Giuseppe G u e n e s c h i (gal lena 
«I I Fan te di S p ad e ») e la con 
ferma della poteiwa d immagl 
nazione di un veio a i t i s ta del 
segno forse l a i t i s t a grafico 
piu lnnovatoie della nuova ge 
neiazione Dal 1952 a oggi 
Guei reschl ha cavato dalla ac 
quafoibe in ne io e a colorl 
una minie ia di immagini del 
la vita contemporanea ed ha 
fatto del l ' icquafor te un mo/ 
zo molto ncco nella su,i aulo 
nomla dalla p i t t u i a Tl «clt 
m a n plastico moiale e quel 
10 che Gueireschl come i r t i 
sta mode ino ha eiechtatx) cli 
« G u e r n i c a » di Picasso non 
un gusto s u n e a l c cubista ma 
il senso umano esat to della 
uo l enza nella societa con* em 
poianea J 

Con il suo segno che mal 
t i ema c si conionde in me770 
ai confllttl e si mltl contenl 
p o i i n e i G u e n e s c h i tende Si.m 
pie a un immagine costrut t i 
v e an t iopomoi fa seKaggia 
mente sconvolta e fenta ma 
s e m p i e c l i l i i a esat ta rest 
s tente 

Un a l ' i o Incisoie per II q u a 
le il segno men t i e da foima 
c o n c i e u ill espeiKMi7,\ di vita 
e. h v e n f i n di un compoi ta 
mento umano es i t lo e Ainol 
do C i u i o c r l n ( o G i l l e m Alch 
n a » ) Dil l')18 a oggi Clai 
rocchi h i inciso enca 40(1 la 
s t ie nell antologia qui piesen 
lata il mondo e ss ldo Inonda 
to di luce abitablle per I uo 
mo ce i to in ogni sua foimn 
s t t ao id in tu i amen te sereno e 
misuiabi le dall intellPtto 

Ma non e un mondo mltl 
co e nemmeno per quanto 
ch l a r i sia 1 ered t i dl Moian 
di un mondo da salvare e da 
conservaie Ml «embia che ri 
spett i a quel g ig in te consei 
vatore che fu II Morandl Ar 
noldc Ciarrocchi stia nel flus 
so dello vita e che, come uno 
11 qu. le nlente a t ro abbia che 
cib che cos t iu l ce, concent i i 
la sua immagi ia7 lone sullo 
spozi) da occuj are e da vi 
vere II segno f irma un trac 
clato dl percors dell esperlcn 

zn e come se !a vita tu t ta fos 
se il i l sul ta to cli un rappoi 
to cono^ci tno con i camp) 
co l tna t i , con le stagiom con 
il ciclo della n a t u i a \ c i d e g 
giante II passaggio umano e 
segnato come da un s o m s o 
che venisse sg i ana to dalla na 
tu ra ragglante la stessa gia 
/ la del s o m s o C ianocch i met 
te in evidenza nelle f igunne 
femmmlli che coimncia a cli 
segnaie come un cullumini 
s ta » e finisce con 1 mc anto 
sensualo di un Matisse 

Anche Piero Guccione tencie 
a met te re in eviden/a la cei 
tezza del mondo fosse anche 
un f rammento s t r appa to con 
a rduo impegno Fa cio con un 
disegno molto p u i o e probo 
sot t i lmente ciot ico classicheg 
giante come lo sono spesso i 
piu inquieti e to imenta l l ar 
tisti modernl quando cerca 
no e vagheggiano un uomo 
ch ia io in un mondo cer to ) 
disegnl che Guccione espone 
(gallerla « I I Gabb ianon) so 
no statl pubblicati ogni settl 
mana , dal novembre 1968 al 
maggio 1970 su « Paese Sera » 
ad l l lustrazlone del racconto, 
quasi sempre polizlesco, del 
la domenica 

La cui ios i ta dl questl dise 
gni 4 che non sono ll lustia 
tivi ma formano una singola 
l e gallerla di n t i a t t l di am! 
ci e conoscenti del p i t to ie La 
bellezza consiste nel sal to im 
maginat ivo clie Guccione ha 
fatto compie ie a! volti del suoi 
amici facendone con un se 
gno f ieddo e oggett ivo ora del 
le i<mascheie» abbas ta iva t! 
piche segnate da violenza e dp 
cadenza ora delie foime mol 
to amorose e lmch e dell ami 
cizia 

Dario Micacchi 

all' Unita: 

Piero Guccione a Vollo », 1969 

Realizzato 
in URSS 

Nuovo 

mefeoroloqico 
Un m]o\o r a d u motcorolo 

gico costiuii.0 in u i l S b con 
senl i i^ dl anipl ia ic e ^cinph 
ficaie lesploi i / ione della al 
mosle ia II MIO linpie^o ( i n 
c i d o i e in p u t i c o l u e la no 
ressit i dl sistoma a bo ido 
dcpli aeio^tntt c o m p l e t e ap 
p u e c d i l i t u i e o lo t t ionkl ie p< i 
la dett imina?lone delU velo 
cita e della dneziono dei ventl 

Alia s o n d i \enRono a l U o c i 
te delli^ foglie nu ' l i l l i the un 
par t lcola ie s t t u t t u i a del 
I an tenna c un apparecohlo n 
ceventi1 ad e l e v i U ^ensibillt i 
consentono al i ada r di ^pg n 
le ques to o i lgmale o b i e i l n r 
ad una dls tanza dl c rn lo clu 
lometn e di de i e i i nma ie u 
q u a d i o preclso della d i re / io 
ne dello corrent l d ar ia 

Prrcho ri hanno 
impedito di votaro 
Siqnoi diretlo?c 

siarno un qtupno rti milita 
r\ che pn'ttano SCJMSIO di 
Una in un rc<iQimtn(o (It at 
ttqlicrin a (fii mlo Inti ndio 
mo qui dcnuiH unc la rt pu 
>,ione cosUintc t mctadu i 
che si esplica oqm Qionu 
in ogni mamintn c cht> un 
gio>tn u o r s i si c nmmleslat i 
clamoiosamonio coll unpcrlirci 
df tecnrci a casa per loimi 

Sappiamo cho questo r ai 
irnuto in molte nllir case) 
me ^(ippuimo di certo die 
d q\unta una auolaic mini 
itenale riseriata die in to 
lazione olle eleziom ha sf< 
bilito per I milltari le se 
quentl pnorltti I) dlfosa del 
le tnfra'itrut'ure deqh im 
piantt ecceteta 2) sermio di 
ordine pubblico 3) solo dopo 
aver applicato in modo largo 
i due precedent! punti -per 
meiso ai militarl di loia per 
il voto 

Queste dunque le utaqioni 
di iervizlo» per cut iiamo 
ilatl trattenuti Abbuimo po 
into perb comtatare che que 
ste « rngiom » in buona patio 
non estetetano Noi crediamo 
cho si <;ta voluto nnpedtrp at 
qiavani di volarc fe SOHO 
molti') perchi il voto dei gio 
vani laceva pauia ni partiti di 
governo 

Nm scrlvlatno questa lelte 
ra perUi^ crediamo che tutto 
ctd taccia parte della S W P 
viatica reprewna che ta dal 
Icseicito ai w>s/i di laioro 
nil mteia wcteta 

Ci firmiamo ma la pteqhm 
mo di non pubbheare t no 
ttri nomt omeltendo anche 
que} njerxmonii che potrebbe 
ro fare} indtuduau puitiop 
po il clima dt « Uhcrta » nel 
I esercito e. questo' 

srouoNO rr TIRME 
(Mihno) 

Altie letter? In cul si de 
mincia Pimpedimento ai mill 
t an dl leva dl espi imere il 
loro d in t t o dl voto ci sono 
state s r n t t c da due sokh t i in 
servizio a Catania da un 
gruppo dl mai inal dl Venezia 
(a Avrebbero potuto mandar 
ci a votare e la 7iaie non 
tarebbe runasta squarmta di 
petionale in quanto ce una 
buona percentuale di mmo 
rennt che non totano)>) d i 
un Riuppo di fnnli del W rep; 
glmcnto « Calabna » di Pal 
manova 

Sul trcno che 
lo riporta 
in Gcrmania 
Caro compagno Pajetta 

sctivo questa letteta sul 're 
no che mi uporta in Get ma 
ma dopo avere contribuito 
con il mio loto a'la splendida 
aianzata del nostro parttto a 
Bisieglie m provmcia di Ba 
rt A Btsceglte siamo statl in 
molti a toinare anche a prez 
zo di grossi sacriflci finanzia 
ri, spesso rischiando il posto 
di lavoro opponendoci fer 
mamente ai rifiutt dei padro 
m Ma se ?nt chiedo hi che 
ptoporzione sono scesi a vo 
tare gli emigrati devo am 
mettere che la maggior parte 
non 507^0 twsciti a superare 
le difflcolta incontraic, altri 
menti laffermazione comuni 
sta sarebbe stata nvunque piu 
decisa 

Cartoline elettorali non ar 
rlvate (un dtsservizio del qua 
le sotio responsabjlt i prefet 
ti e quindt il goveino), rest 
stenza dei consolati a nla 
sciare tl documento sostttu 
tivo petmesst negatt dai pa 
droni, sono slati tuttl ostacoli 
che hanno reso partwolarmen 
te dura la nostra partecipa 
zione a questa (ompetiztone 
elettorale 

Mi auauro che tl particolare 
succcsso riportatn a Bisceghe 
ci serva di sprone per le ju 
ture lotte che ci aitondono 

Saluit fraternt 
N P 

(In WTRglO 
verso 1 I Gei mania) 

I 30 voti comn-
nisti nel soggio 
dei « celerini» 
Caro riueUorc 

In questi qiotm ho picsta 
to la mm attiuia m un quip 
po di segqi eletfoiali fia i 
quali ve neia uno nel quale 
hanno votato csclusn amente 
gli agenti di PS del J° Ce 
tere (c quello in ctti militata 
il poieio Annannnma motto 
in via Laiga in ctrcostanze 
che ion si sono ancora tolute 
chianrc) Nelle votazioni re 
gionali si e registrato un data 
interessante evea ttenta to 
ti sono andati alia Usta del 
PCI V veto die la DC \i 
c presa 160 toti d MSI cuca 
110 ed il PSU una cinqnan 
turn ma se si tiene contn 
del clima esistente m qiu 
sta caserma (dove a suo 
tempo finono allontanati t itti 
cototo che aiciano ptotcstato 
al qiido di « Ho Ci Mm » po 
le drnmmatu lie condiziom in 
cut erano tenniil mi scmbm 
che quel numew dt toll alia 
hsta LOmunts-ta non sia da 
sottoialutaie Nonostante la 
piessione ceilamente eseici 
lata dai supenoti nonos-tante 
tl pesante intcnento ptapn 
gandisttco dei fascists nono 
stante tl clima <u< tsanu n'e 
antuonunnsta e I intnnida 
zione cost ante (hall ufliciah 
un numeio non indi(]c>ente 
di questi qiotanl ha lolula 
espnmcie un i oto pt i il 
PCI 

Certo si tiatta di una puio 
la patte ma a mio pat on 
suffuicnte po atialoiate quel 
discoi so che piu i old si c 
\atto e ciod che anche tin 
i gioiam agenti the sono stu 
ti costtttti ad cntiaie nelh 
pobzia pei la nusena del Sud 
dal quale pioicigono j n m o 
no sotqeie foment! nuon cli 
non si possono iqnoiate II 
dtscoiso the a qiusto pwpo 
sito facei a I tndinwnticnbin 
< ompagno Di Vtttouo o piu 
(he mai lalido 

tratcinf satuti 

Lrrrrn \ TIRMU \ 
(Mihno) 

Per lVslensiono 
dei heneliei a tuttl 
gli ex eomhattenti 
Siqnoi duett >e 

unxdibile ma mo1 t e da 
(huch ISJ perche mai i bene 
fu ; th( i < ngono iom < ssi con 
la nuoia hgge nppiot alu dnl 
Pnilamento non d< bbano t \ 
scte ( >iVsi a tuth gli er torn 
bnltentl e muttlati ma soltan 
to a (oloio (he sono dipen 
denti ditto Stato e digit onti 
toe all Come se la quota la 
icssero jalta soltanto loto 
1 ppute gli one) i deiiuinti da 
tali concession] sono <\ mil 
co di tutta ta tollettiula no 
zionale 

V inconcepibtle (he si pos 
sano tgnotare s'tacciatamente 
cenlmata di migliata di er 
combattenti e muttlati soltan 
to perche ptestano la loto 
opera alle dipendenze dt azicn 
de prltate he un riconosu 
mento dene esserct pet quo 
sta cateqona benemertta csso 
dei e essete esteso o tuttl 
nessuno ostium) Soltanto cost 
si potta dire di at er }aito te 
lose con gutstfia V un ap 
pcllo questo che viene molto 
a tutti i patlamenlan di ogni 
fede e oedo politico A tutti 
coloto che m Pailamento in 
tendono far sontne la voce 
del popolo cho rappieset tano 
c fate asioltare t mol sacro 
santi duttti 

Rtngraziandola la osseguio 

GFTULIO BALDUCCI 
ex combatlente e reduce 

dalla pnpionia in Germanin 
(Tnen/e) 

Rispondono i letlore dl Fi 
reii?G e i tulll RII nllrl che cl 
hanno strltto tuU nrRoniento l 
compngrit lllo i iigonesp dt pu 
L ilo e Luigi Boisiri stmtore 
the si bono piitlco) triwnle In 
tces^Tli ciellT cjucstmiip 

L a p p i o v i / i o n e della \Ly,u<-
che st ibilisce benefici a l i 
\ o i e dcfill ex r o m b U t m t i di 
pendenti degli enti pubblici 
ha giustamente sol)e\ no ion 
date piotesle Iia i i n o i a i u 
ri ex combaitenli csilusi (Ml 
pjov\edimei to 

Aobiamo gia s u Ilo su que 
ste eolonne dellt no*-tia posi 
zione e del nostro impegno 
Il govemo a \ e \ a susUnuto a 
tesi di Umitaic il p lowed) 
mento a lawnc dei soli d iptn 
dent] dello Si uc con 11 con 
segiiente csc'usione dei diptn 
dent) degb tn t i pubbli i Noi 
a b b n m o te pmlo talc mipo 
sta7ione I s l n t i n i e a b b n 
mo pi ecisi to che mientU \ a 
mo battel ci al fine di one 
neie 1 e^lensione dei b t m l i i 
in questione a tntle le r i l e 
gone 

II lat to ch( l i C unci a e U 
Senato, condi \ )d(ndo la no 
stra posi/ione a l«) .mo i t sp in 
to la tesi del governo ed csie 
so i p iovvednient i a tutti gli 
ex combattenti d ipenduih del 
pubblico impiego l a \onse t la 
seconda fase dell a/ione n 
\olta ad o t l inere benefit J m i 
login per i l a \o i a ton ..ulono 
mi e dipendenti dd le a / e n 
de p n v i t e 

Infa'ti m questo senso in 
sede di vota7ione del pm\ 
\cdimenlo sono slati piesen 
tati ordini del giorno del 
giuppo ccmunista del PSiUP 
e di al t i i giuppi con I quali 
si lmpegna i) governo a piov 
vedeie in tale senso en t io un 
penodo di tempo dclimto che 
e stato indicato in sei mesi 

Compiendiamo le giuste 
reazioni dei compagni ed ami 
ci che ci sciivono ma ad es 
si vogMamo far n l ewue che i 
due tempi e iano inewlabih 
II nos t io impegno deve esse 
se ora m o l t o alia eslensione 
a tutti f'li eselusi dai bene 
fici conetssi soltanto ad alcu 
ni se t ton 

In conclusione noi siamo 
eonvmti che la contessione 
dei benefici m quisl ione a 
tutti i dipendenh degli enti 
pubblici impongi di h u o la 
estensione di milogln p i o w e 
dimenti a quelli cupendmli da 
gli enti c dalle a7iende pn 
\ i t e e ai l u o n t o n mtonomi 
e\ combil teni i 

S! pub foise t o l k i a i e d i e 
nei (onfronti di (ittiriini n o 
\ in t i s i nella sie^si posi/ione 
g undica di ex combaitenli 
possano esseie usati d\ie p^si 
e due unsure negando ad \mn 
pai le di loio quello che 6 
gia stato conce^so lgh altri? 
Cib olt ie ad esseie mgiusto 
politicnniente e soclnlmente, 
sa iebbe anche mtiL0stitu?io 
nale 

Si t ia t ta di i lp iendeie la 
battaglia da questa nuo \a po 
si?ione di foi?a - peiche ta 
le de \ e esseie consideialn a 
questi fini la legge o ia otte 
nutn — e battel si pei ottene 
l e un analogo riconoscimcnto 
a f u o i e ni tutti l combat 
tenti 

Kingraziaino 
questi lettori 

Ci stanno ancoia DPI \P I I n 
do letteie clie l e t m o una 
data an leno ie a quell i del 
7 giugno In esse si i ibadi \n 
la fiducn nel nost io p u t i t o 
la cm nfleinin;ion( assume 
tanto n n 4101 e n b e \ o ^e si 
tiene conio della foisennata 
t i m p a g n i aiitnoinuni^t 1 con 
dotta nel P u se dil l i foi?e ol 
t ian/i^tt I t l l i do-Mi 1 

Rmqi 1/ nno Call 1 11 ^SL 
Poggio s Homo d M Vene 
/in Gull o D \ C \ 1 Milano 
Gun anni HH \C C O l u ^ i n o 
1 nincLscf HI RH \I Horn 1 
se ig io Bl 1 I INI \ e n t u i u n 
(.mo MUNLR MO Mihno 
Donienuc P W I 1 1 \ U i nn 

no ^A^lPIl W \1tt01 ^ \< 
neto C HI H \ UU 1 \ i d n a 
m o G\l n e l h Unlojni \n 
tomo s VNN \ (iono\ 1 Vi 
\ iano I K h O M H mini un 
j u i p p o d miht in di 11 U Ri « 
\1t1gl1en i di t̂ in 1 i M I mo 
i n uu qn ill e s 'ato mipt d In 
di rcuiiM a \ot n o t P10K1 
d l L \ 1 I Mihno un Ht ' ou 
o» Cnni Obi 1 nan 1 U 1 H 
s P I N I 101 inn tu n 1 n o 
MARCIWO Miinn C.u id i 
no Bl 11 OSI I \ u u i o \nto 
1110 CTIII I Bolo . in 1 U 1, 
C o\n \u us io Bl I l \ Mont 
beha ia l l o i i ano \ Fo l ip i i 
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