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Luigi Russo, dieci anni dopo 

L'EREDTTA 
Dl UN CRITICO 

In dieci mini dalh moi'*-
avvenuta iidttdiiiciiic- iMt. 
data til oflgj ntII i sua taj>b 
di Manna di FiUrasanU 
non si pun dirt clu il n-
cordo di ] ui}.i Musso si si* 
attenuato fid qtunii lr m 
nohbei u c in win modi ap-
preseio dj lui Qualco^.i to
me alliew rlti suoi cm si o 
come Jetton I in i giovdiu 
la siUia/ionc c clnorsa Ea 
e una Mtitazionc (in troppu 
owia, d considci at Id cm 
attenzionc dtici mmau da 
trabiorniaziom the poco nan 
no a die vtdeic ton 'jutllo 
ehe di solilo c suiifiiiual 
mentc, si due tlinw uillti 
laic 

I J ltd lid lllllH ill)' a pi esto 
Ma nuht HIKhid loimula 

puo hiionait amhuua I ltd 
11a e in pacsc dove il po 
tere \wo\f J ic la culluia 
sifl instabiic o di pa it* <c 
In tfeneie la • parte • piu 
feiote nmanc &cmprc quel 
la clencdle) Di pai diUrut 
to quel minima di tulluia 
militautc che sera formato 
a blcnto fra il 1900 e il 1960 
lo sviluppo riisorciinato del 
l'univrtsita di massa ha por 
taio Mille catlcdie — pro 
niossl « iiomini di cultu 
ra» ' — dott nh impiovvisati 
o fjra/it lioppo spevo a 
lnlnghi di conaiej-'he piul 
tosto tlit pt i sent \dliHu/io 
ni cultural! o scicntiliclie 
Un paese come il nostio di 
vora td elimiua le pioprie 
generation! inltlleHuali sul 
fllo delle mode lien tutli 
eiociam OGRI tuit s-tiUtmt 
turahbti, sample g ammati 
ci) 

Chi e stato allot a Luigi 
Russo' RispondLiei aivitut 
to che e stato un uomo ehe 
ha rlteiealo e aflermato 
coortn/tt t iiyou HPJJI stu 
di o nelli \itd Apparlcnne 
alia gpnpia/tone della * pn 
ma guemt » verm a da una 
povora iamtglia sieihana e 
si oui lame do da poco a 
Pisa qi undo lu inandilo a 
eombatteie Si era piodolto 
in quell ini/io di secolo un 
certo fernitnto nella pieeo 
la borghesia intelleUuale, 
una volonta di ilnnovare i! 
noetro paest CI iurono seel 
te diveise chi voleva spro 
vJ»eializ?are 1 Italia nei h 
mlti dei dibattili letteran 
chi, anche polilieameiUe si 
atcoulentava di un pallido 
nlormismo, clu prelciulewi 
imposiziom piu gran (eon 
aspira/iom gia lascisle) 
Busso ritavo di i studi e 
dallesipcnen/a la pi una le 
zionc, e non a caso I pi inn 
seiitti, dopo la tesi su Mela 
staslo (discussa ncl 1914 
pubbllcala nel 1915) fuiono 
di coiibldtiEuiom e di rifles 
sioni su espenen7e c situa 
zioni vissute Lo riconliamo 
solo per mdicare le lime che 
scgul da quel momento la 
Vila morale e mlellcttuale di 
quest uomo 

Morale, si e bisogna dir 
lo senza timon Occorre n 
cordarc questa posi7ione nel 
lo stacelo in cm pan. di n 
cadere oggl c di fionte agli 
strumenlall nlmni veiso la 
scappatoia iascistn di una 
borghesia itahana allrettan 
to conotta Divenulo pro 
feasoie di uiuvoislta gto\a 
niasimo Russo insegno a Na 
poll poi a 1 iren/e c infine 
a Pisa (dnl 19*5 deimlliva 
mente) Anche soilo la dit 
tatuta roanonaua ft a t gio 
vnnl la sua lolla non \cnne 
meno a volte combatluta a 
vlso apcito con quell csu 
beianza the Undova a col 
puc m mode tlraslico il mai 
costume o i VIMKII angeli 
Sim letteian tti quell tpoca 
sempto stopundo il iegame 
maschoralo ton I gietti in 

loicssi peismidli o poliliu di 
classe 

I oi se paitc nrlo da questo 
radicalismn mora It si puo 
dare un jjudi/m audit sul 
lopcia del inlico e dello 
stnrtogialo liUriano 

Dirt di Russo the fu 
cntito <• tiotiaiio e una 
scmplilitd/iont astialli o di 
soncita Si ioimo su testi 
crociam lu il punto li pai 
teivu Ma in qut ln forma 
zione c eia pmltosio un opu 
tnra \ciso una tnt i ta su ha 
si stienlifiehe the non los 
seio quelle dell aeeademi 
iino filologito ridotte alle 
soltto citazioni e indica?io 
in bihlioginflche Occorre 
ancoia chuuiit come mai 
rn l l ainbilo tiociano ei fu un 
versatile foimahsfico slilisli 
co e un \tisante die lende 
va alia r i t t i ta dialellKd nel 
la cntita Itlleiai la li i mo 
mcnli t s l th t i t inomc nil 
htonco sotiali Pel ui uomo 
come Rusio la sttlla lo poi 
to pnsto lu qui si Lillinia di 
miotic *\Hnti< alln si lin 
chuulovano ntlla spctializ 
za/ionc o nei lanlli isittt 
Ci Russo si stucto a potn a 
poto dalla pui i le7ione del 
ciocianesimo audando oltie 
at I ravci so 1 intenoga^ione 
rinelta dei ttsd Ultetan c 
nclln anahsi delle situanoni 
gcneiali I nlni pusmo in 
conditio con lo stcs>o t ro 
cc e stn/.i dnhbio il filoso 
foavverti a momtnti il fon 
rinmenlo dei rluhht t dei dts 
«en=i df 1 stio illuvo Si \ r 
da lia Initio la diM-Ussione 
•i l rapporto fi i simtluia e 
poesia e le sue rlMmrioni 
contro VossoU r — fr i « me 

^rfi&ao * come elemento di 

poesid t h ipciitM di 11a 
uu Itabihl t poet ta 
Dd not in dloia il stio 

bisogno til lilkssiont sui 
mttodi t n i m t sulla tuti 
ca litttiaria < onlempoiai ^a 
11 i i^ort edi lo i ic< rco so 
praltulto ndla lezione di De 
Sdiutis ] un/ione opeiatna 
della lellpratui a nella pic 
tola e nella grande prospet 
tiva come possibile inter 
\enlo immediate dill uomo 
stnttoie e tome rieeica di 
un stipe] amento dei linuti 
dtlla stona passaia questo 
pti Russo poteva awentre 
solo atfermando il latto let 
tt lailo nell i sua accumula 
/ume di espentn/e c di pos 
sibilila Non duveva esisle 
re pei Un una « Itlleratura 
ptr il popolo » e una - let 
leratura per KII spetiah 
sit » pci dnlo ricorieva al 
la famosa inmagine finale 
del Manvoni quando al ina 
titmonio di Reiuo e Lucia I 
ncchi mangiano per eonto 
loro dopo aver servito l po 
veri a lavola Senza mai 
uguaglianza o troppo uimlt 
quando s tnono o troppo su 
peibi ntl distacco 11 che 
signitica ugualmenle the 
egli non vedova neppuie lo 
strittore in fun/ionc subal 
tenia e sti iiiuentale sccondo 
i uzi poliliu dai quail non 
sono imilium neppun altuni 
marxisii 

Quindl nessuna esperien 
za nella sua autenticita era 
da negarc o da soltovaluta 
re Rn&so non sacrificava la 
letteralura ne al tecmcismo 
ne alia volgure tenden?iosi 
ta II che gli permise anco 
la giovane di daie la prima 
notevole inloipreta7ione del 
Verga (1920) c m ela gia 
matiira quel la su Maclua 
vcllt (ehe slimolo alcune fra 
le ritlessioni di Gramsti in 
carcere) quelle su Man/o 
ni su Alficn, su Boccaccio, 
su Carducci o gli lnteressan-
ti approcci panoramici sui 
nanaloi] italiam 11 melodo 
che egli si era iormato len 
deva a individuare le lorme 
artistiche nella loio ieale 
dtalettica di aulonomia e di 
condiztonamenli altrav crso 
lutte le possibili mpdlazio 
ni e dlfferenzia/iom ambien-
tah e sempre pai tondo dalla 
totalita sociale Nessuna sor 
piesa se quest uomo nella 
afferma7ione del siio rlgore 
morale e in armonia con le 
sue conclusiani cnticoteo 
nchc a pai lire dalla lotta 
di liheiazione fino alia mor 
te trovasst spesso nelle po 
siziom ideal) c nella forza 
combattiva della classe ope 
raia il suo punto di nfen 
mento politico e di adesione 

LE STRUTTURE CULTURALI A MILANO 

La «fabbrica del sapere 
La f unzione degli« apparati ideologici di stato » - Vertiginosi processi di concentrazione nell'editoria - Le grandi 
manovre della Fiat - II rapporto industria-informazione si fa piu stretto - Modelli di comportamento trasmessi 
dalla organizzazione aziendale con un numero ridotto e controllato di variabili - La « cultura managerial» 

M i c h e l e RagO I MILANO — Il cenlro dlreiionale 

Osservazioni « in vitro » delle degenerazioni cui puo portare un culto male indirizzato del turismo 

I nuovi pirati di Panarea 
Le speculazioni del signer Tilche - Un plastico di comodo per distruggere La Calcara - L'assenza di produzione agricola 
e di Industrie fa precipitare la crisi • In cinquanta anni gli abitanti dell'isola sono passati da tremila a duecento circa 

PANAREA agosto 
Nella bottega — o «boutl 

qut > dnve si vendono ve 
stiti tun che e oggp'tl arti 
gumali of una tenda LI die 
tro si pro\funo i \estiti e li 
dietro troneggia anche un 
Krande plastico che r produ 
ce una « cala che a Panarta 
^ giuslanipnte tamosa LA 
Caltflia Nel plastico costrui 
to In cariapesta declie di edi 
ficl a uno o due piam e poi 
11 laghetto piscina e II poito 
turistico e mille strade a r 
\oii hmgo e ripitle fiancate 
della villata A \edere il pro 
getto que-.to villasgiu tumnco 

di lusso (cho dovrebbc 
ospitare centina'B Ji personei 
t ehe ha pieWsc da Costa 
bmeiada non bembra nem 
nifno brullo 

Pol \ino vm a La Calraia e 
cip i r Cipsce pel cs^mpio 
che I slgnor Coppi di Milano 
che firm?! il plaatico in L.«r 
tapc?ta ha usato due scale 
d \erse per nprodurre la \al 
lala naturale di uno dei puntl 
piu belli di pjnaiea e le ca 
se che dov rebbero entrarci 
Pule eonto che qualcuno — di 
segnando i posti poniamo 
per on parrheggio di auto — 
tollochl n una piazza gran 
de qmnto piazza della Scala 
o Milano o piazza di Spafjna 
a Roma una quantita- di auto 
mnbtli che nempirebbero lo 
S adlo OI mp co Ignoranza o 
cakolo' Tu to propende ptr 
H setonda potesi La bortt 
,;a — o biul que > — dn^e 
si ammna In •.cpmpio edilizio 
progpttalo e propneta del =1 
gno Tilrhe calain a Panaroa 
circa dieci anni fa al solo 
stopo pale-.e di sliegiare la 
isola per tame un suo buon 
affare personale 

Cinquanta anni fa a Pa 
narea abitavuno almeno tre 
mih pnsone Questa — una 
delle settp delle FoHe — era 
un LSOIH verde agricola ricca 
di vigne Lilivi soprattutto 
cappers In maie cerano ctr 
nie aragoste ostrlche Da Pa 
mrea i tippen partivano per 
tutto il mnndo Oggi a Pa 
naien ci win sleipi uhvl mo 
r bondl e punch di olive die 
nessuno ra^coglie cappen ni 
(iriat al a ruccolta di qualche 
«caruao » o dl turlstl a pas-

segg o Gli abitanti sono me 
no di duecento c sono tuttl 
di i p cenh piopr ctan lega 
ti a una piopi eta che e qua 
si una condanna — la «ro 
ba di Giovanni Verga puntl 
ghosamente difesa e contesa 
— rimastl soli dopo che pa 
di! f gli mpoti se ne sono 
partiti Sono parlltl per 1 Au 
stra la il cmtmente di gran 
lunga p etei to d^llemig azio 
ne Iota e Una cm g azione 
ehe com nt o sub 11 dopo la 
Unita d Italia che npiese fer 
tilssima n questo dopoguer 

Restano 
gli anziani 

Smn r mast eli fli 7 am i 
nnsen >i pioprielari che a£ 

fitt^no st,an?p 
Su 120 votanti nelle elez o 

n reg onali del 13 giu 
gno scorso i voti comunisti 
s^no stat otto quelh del MSI 
anche otto e i\ reslo erano 
vol democnitiani sa damen 
t< garant ti da una d sere 
ti tacita ma salda mafia 
qualunquist ca Vi detto che 
nelle comunal del 1970 il 
PCI aie\a pieso solo due vo
ti 

Che d re dl questo brandel 
lo di paese isola comunita 
sxialeJ II s-ignor Tilche 
sembra a\cie gia deciso vuo 
le farnc una altana per pa 
lomb e torcli di passo cioe-
tunsti sprovvedut che staian 
ro male e ucc deranno 1 isola 

Eppure proprio Panarea 
inaugurd il turismo delle Eo 
1 e un turismo az7eccato 
Qualche 1 us tro fa il medico 
condotto - ehe allora era 
anche 1 unii.a autorlta Indi 
bcussa nel paese — fonda un 
villagglo turlstico che era ve 
ramente aweninstico Pre?zi 
Incredibilmente bass) {due 
rnila tremila lire al glorno 
pei la pensione tompleta al 
lora e tincoia, oggi sono &o 
lo 4^00 hrci pasti da * dietl 
' ta i come pei esemplo il mi 
uestrone calcio la sera ehe fa 
bene dnpo una giornata di ma 
ie oiganUzazione genuma 
mente popolare • sportt 

va Era quello il profilo au 
tentico di Panarea quello re 
sta il suo nutent co destino 
tunst co L assalto alia « nuo 
va ! isola ebbe in zio propno 
con 1 ortnai famoso stgnor Til 
che che cominclo — quando 
arrivo verso 1 pnmi del 60 
— a mettere su una organ z 
za7ione tunstica sballata fuo 
r dalle nghe talta di imita 
zion presuntuose quanto pa 
tetlehe de la Costa azzurra con 
improbabili nchiami alii ret-
tonca delle Isole de! Pacifi 
co latta di paglia raga7?e in 
<pareo> e angelic: e biondi 
giovanottl aiglo'yisson Nulla 
dl male se tutto si fosse li 
mitato a questo Ma il signor 
Tilche (duole parlarne tan 
to ma si tratta propr o di un 
csmp one parad emit co de 
nuovi speculatoiil a\e\a molti 
appogg polit n e amm n stra 
tni p ntendeva utihz7ail Ec 
cole allora mettew m lotta 
aperta con i! dollor Cincotta 
— appunto I med co pioniere 
che dicevamo che e scorn 
par^o due anni I& lasciando 
la bergo ai figl eerolo apri 
re una sorta di < nifht > che 
scandahzza gli isolani e pun 
tare sulla clienteli ncci su 
gross! nomi delusi dalla Ca 
pn oirmi (tropoo di marsi > 
E \ero anche che \ ncchi 
icomprebo G anni Asmelll che 
\enne qui per due giorn nel 
70) res stono poro sen^a ac 

qua calda e con i 'umi i pe 
tiol o i loio d( a I seUasg 
crolhno subito Ma 1 s gnor 
Tilrho speia ne1 lut un o to 
mmcla a comprpre ten en 
apre un albereo che nell isola 
discteta e mlnuta appare fi 
raonico — si ch ama Î i 
Rava — rompra terreni T! 
la Calcara e i Plinth Mih? 
zese 

In se tutto questo — anche 
peiche I progetti di T Iche 
sembiano molto campati in 
ana e m lealta noi ne e stato 
ancora approvato nemmeno 
uno — non sarebbe nulli di 
fronte agli scempi di bellez 
ze Bitlstuhe che si comp ono 
ORni oia nel nostio paesi. iot 
to IA bandieia della specula 
zione sfrenata Ma Panarea 
rappresenta \eramente un ca 
so hm te consenie alcune os 
servaaionl «ln \itro» di una 

realta che sta investendo m 
lucciosamente tutto il Mezzo 
giorno I) « dio > turismo sta 
dnentando un autentico spec, 
ch etto per le allodole Ne 
le Eolie Re Ferdinando QI 
Borbone teneva colonie agn 
cole penali e cosi si terraz 
zarono Panarea Lipan Pil 
cudi Alicudi Salina Inon 
Sttomboh e non Vulcano per 
\id delle eiuziom) L agn col 
tuia era Honda e ancoia og 
gi i resti di questa antica 
popolazione — l pnmi inse 
diamenti sono del neolitico e 
poi ci passaroTO fenici carta 
oinesi egizi grec i roma 
n che cobtru iano un poi lo 
ne laolotto di Ba^Uuzzo i pi 
rati tuich de quail il piu fa 
moso Di mth da ancoi i il 
nome a una baa — manlei 
î ono raidtten e preferenae 
piu agncoli che marinan 

Acqua 
al griardino 

Sulla base di quella agncol 
tura opportunamente mere 
mentata aiutata cooperal 
vizzata e con la necessana 
appendice di una mdustna di 
ti as forma ? i one che esisteva dl 
fatto cento ami la (per esem 
pio a Panarea per la conle 
zioie e sped z one di cappen) 
ecco che il turismo a\rebbe 
tto\ato la sua naturale e sa da 
collocazione a Panaiea si po 
teva venue i beie quel \ no 
a mangiare quel e aragoste a 
gustaie quell ol o ad assapo 
lare quel conlgl o sehatuo e 
quel pomodon e cappei e 
polli e fiurti che 1 sola da\a 
m abbondanza e un ambie? 
te snno non inquinato da Ik 
speculazione Oggi tutto q r 
sto ftianne le aragostp 
tf dal contmente Un < 
nente un governo che n 
compenso nor e nuscilo a 
mandare la luce 1 acqua coi 
lente <si \a per cistune nlor 
nite dalla Ma ma mil tare e 
da. poco sciupolosi appalla o 
r i non e r use to a fmanzia 
re un piccolo porto 

In questo contesto si sono 
inseriti a cim t s,nob (per 
essmpio Manna Volpi chi 

consuma acqua mdispensabile 
per l panaeresi solo pei an 
naffiarsi il giardmo) e gl ipe 
culaton che sperano in un 
(lancio dl Panarea che la 
distruggerebbe 

Al di fuon di Cinco ta e 
dellalbergo La Piazza» — 
discrete elegante a buon mer 
rato non ipeculativo P qumdi 
bene nser to nel tessuto ci 
vile e sociale dell î .ola — che 
e stato aperto da parecchi an 
ni dai Verhinschak le prospet 
tive di Panarea sono oscure 
Se vincono Tilche ci perdo 
no gli ab tanti di Panarea e 
le rmglfaia di turisii che Ora 
in tre mesi passano per 1 iso 
la e s peide una buona oc 
caoione per fare del turismo 
non < raffinato » ma ms erne 
non cialtione o aslissiante 
semphcemente sportive e po 
polirr (penso TI prezzi) 

I Tilche non sono certo p u 
colpevoh della Cassa del Mez 
zogiorno che garantirebbe loro 
membra i fondi per lo scempto 
della Calrara prese-it^to con 
uni tanto opportuna diversi 
ta > nella scala dl di segno dol 
plastico Oltretutto e probabi 
le che dopo avei accorpora 
to tanti metn quadrat' di ter 
reno brullo (per poche deci 
ne di metn quadrati sono sta 
ti necessan viaggi m Austra 
lia per stiappare ia vend ta 
ai propnetnu emigrati) TI 
che \enriano tutto a quilche 
gruppo fnanziano milanese 
chp n pochi mesi potiebbe 
facilmente rendeie quesfa Uo 
la un iniemo dantesco enn gl 
roni di tm ^t frastomati e 
spiemulj e mzpppatl 

TI turismo non o una ndu 
stna side uigica una stmt 
tuia pnmana \ lene dopo la 
agr co tun e dopo 1 mdustna 
vera e propria dopo un sano 
e ra7ionalp s\ luppo del e i 
sorsp ml na e solo cosi si 
tomoone nitutalmente con le 
esigen?e d tuttl Mi Pinaiea 
isola di vecchi ergaitolam 
boibonici sembra che \ogl a 
no propr o tiasiornnrla n una 
isoh dl modem cr^astola 11 
Uir it i E un problems po-
1 uco un problema per ut o 
1 Sii'l Panarea e solo tm 

campione 

Ugo Baduel 

MILANO agosto 
Un saggio recente di Louis 

Althusser i! noto studioso 
maixista francese nchiama 
\a la necessita di indagare sui 
cosiddetti apparati ideologici 
di stato e sulla loro funzione 
nella nproduzione delle condl 
zioni della produzione Tra gli 
altii Allhussei faceva nfen 
mento all apparato dell infor 
mazione a quelle propriamen 
te cultural? e natuialmente 
a quello scolastico Secondo 
Allhussei che e tra laltro 
consapevole di avanzare sol 
tanto una proposta d indagi 
ne funzione di questi appa 
rati n particolare di quello 
domlnaoite della scuola e 
quella di garantire le condl 
zioni dl una unificazio^ ideo 
logica a livello di massa In 
quanto veicoh di una sorta di 
noimativa ideologica che uni 
fica forzosamente il processo 
sociale questi apparati inter 
vengono nella nproduzione del 
rapporto di produzione capita 
hstico sono gh apparati me 
diante l quali si esercita la 
egemonia della classe domi 
nanle 

Vediamo cosa succede a Mi 
lano nel campo dell industria 
cultuiale delledltona dell in 
formazione scientiflca In que 
sto senso va detto Althusser 
ci aiuta molto di piu di Ador 
no e sistematizza in realty 
alcune osservazioni di Gram 
sci Come £ noto a Milano 
fe concentrate il 60 per cento 
dell mdustna editonale Italia 
na Nel settoie sono In corso 
da tempo ma si sono ormai 
veitigmosamente accelera 
ti piocessi di concentrazione 
e di nstrutturazione industria 
le II dato piu importante e la 
peneira7ione diretta rel setto 
re del grande capitale lndu 
stnale e flnanziar o Ci sono 
state le «grandi manovre» 
Piat Parallelamente a un con 
tiollo sempre piu vasto della 
stampa quotid ana e allavvio 
di una polibr»» cultjrale che 
ha per modello la grande 
« foundation » amencana (la 
fondazlone Agnelli & gia ope 
rante) e come interlocutori 
alouni « nuo\ i mandarim » co 
me h chiamerebbe Chomsky 
la Piat assorbe la Etas 
Kompass Bormghien Cc-mu 
nitft. entra massiccinmente 
nella Pabbri Si parla persino 
dl una sua partecipazione ml 
nontaria alia Mondadon Par 
tecipazione alia quale Arnol 
do Mondadorl da poco scorn 
parso si sarebbe sempre n 
solutamente opposto 

La cosa potrebbe essere 
messa m relazione con la co 
stituzione di cul si 6 avuta 
notizia qualche giomo fa del 
la Mondadorl International 
SAH SI tratta dl u-ia hoi 
ding con sede al Lussembur 
go che ha lo scopo di acco 
ghere le partecipazioni della 
societa madi-e m azlende este 
re di favonre 1 attavitft, di 
coedizione con altre aziende 
editorial] straniere (come 6 
noto le officme grafiohe mon 
dadonane di Verona harmo 
gia una cospicua committen 
za straniera) e di rendere 
possibile il fnanziamento di 
questa attivita mediante la 
raccolta di fondi sul mercato 
internazlonale dei capitali 

Quanto al caso Pabbri sem 
bra che 1 mvestimento Flat sia 
stato dellordme d 19 mi 
1 ardl Si tratta — ci dice 
Pier Luciano Guardigh re 
dattore di una casa editrice 
milanese dingente del rinno 
vato smdacato scntton da 
tempo mpegnato per la CGIL 
nelle battaghe smdacah del 
settore editonale — di uno 
dei dati pm sig-iificativi in 
realta 1 intervento di Agnelli 
rende possibile mediante 1 off 
set e le rotative la ieali?za 
zione del hbio scolastico a 
mille ire II che sign fica che 
Agnelli e Fabbn potrebbero 
far saltare tutto il mercato 
scolastico ma significa ancor 
piu (ecco 1 apparato ideologico 
m fun?ione) il controllo della 
Informa/ione che passa poi per 
la scuola magan con il soste 
gno pubbheo garantito dalla 
legge sulla gratuita dei test! 
scolastici Ecco allora che il 
capitale mette a punto quella 
che I\Iar\ chiama ia < fabbrl 
ca del sapere» L nteres 
sante notare ci d ce Guard! 
gli che nessun espptto di pro 
blemi editonah ^ stato assun 
to dai a Fabbn nel quadro di 
queita operazione Ce stato 
im ece un ti asfenmento di 
quadn managenah prove 
nienti dalla Minnesota com 
presi ileum alti dlr genti 

Men're 11 quadro finanzia 
no e ndustnale si concentia 
quePo piodutt vo si modifica 
Anche la tecnologia arcaica 
(e \Jttima per questo di qua! 
che illusione di pnvilegio) del 
lavoro editonale connessa al 
la stnittura tradizionale dia 
cron ca come direbbero i filo-
j=ofi della mansione mtellet 
turile che raggruppa cioe- piu 
fasi operative che si succe 
dono nel tempo anche que 
sta tecnolog a conosce quai 
che modified Per un verso 
e funzion si scompongono e 

s specnlizzno (si restrmge 
e si specific! il numero del 
le fasi del hbro o deil opera 
sulle quali il reddttore inter 
\ienci per laltio il lavoro 
intel!e tuale individual men 
tre si diiarticola nelle singole 
operaz oni che lo coshtui 
scono = frasiorma in lavoro 
di iquipe II hbro L sempie 
piu prodotto di equtpr 
Nei latti dice pandossai 
mente Guardigh questo tipo 
di i tt Utma?ionp si risolve 
in un ittacco a qiellarma 
tuia » u i d i boighpae della 
cieitnita nri viduile che 6 
1 d i Uo d autoie 
Questo avviene n paitico-

laie nel settore dei testi sco 
last'ci per esemp o d certl 
testi d stona della Garzanti 

Non si paila a caso di testi 

scolastici Secondo alcuni dati 
foiniti dalla steasa Associa 
zione italiana editon il fattu 
rato che nguarda questo set 
tore .,1 aggna sugli ottanta 
mihardi all anno a parte i 
dizionari pei i quail si tratta 
invece di circa otto mihaidl 
in piu in realta tocca i cen 
to Si tratta qu ndi per piu 
veisi di un settore nevralgi 
co Vi si impegna a fondo 
un editore come Garzanti per 
il quale si parla di un fattu 
rato complcssivo dl vend ml 
haidi (e il cui programma e 
defmito assai pm e meglio 
dall accordo con la Perugina 
per la distnbuzione di Love 
Stan/ — piu. di seicento mila 
copie — che non dalla pub 
blicazione della Stona del pen 
•iieio fllosoflco e scientiftco 
di Ludovico Geymonat e di 
un gruppo di suoi alllevl che 
ha tutte le car after istiche del 
1 opera di prestigio e sane: 
see del resto un lapporto per 
I editore assai Importante sul 
teneno promozionale con qua 
dn alta e medi del mondo 
u^lversltarl0 e della ncerca 
scientiflca) 

Ce infme sempre in questo 
settore la prospettiva di un 
avvento a breve scadenza del 
la videocasselta La cosa sem 
bra mteressare a molti tan 
to piu dopo che una mterro-
gazione di deputati comunisti 
chiedeva se rispondesse a ve 
rita la notizia che 11 ministe 
ro della Pubbhca Istruzione 
do\esse acquistare 40 000 tele 
vison Philips adeguati a un 
futuro uso delle video casset 

te Si pa la anche qui dl Mon 
dadon e di Fabbii 

Moid ado i si badl 6 la 
trentanoveo ma azienda italia
na il fatturato per 1 eserc zio 
1 apnle 1970 31 marzo 1971 
e stato di quasi 71 mlllardi 
(nel 1969 laltro <blg» come 
si dice dels editoria milanese 
Rizzoli risultava al settantft 
novesimo posto con un fat 
tuiato di pm di 38 millardl) 
I mcremento rlspetto al fattu 
lato precedents fe stato d«l 
7 9 per cento ma nel setto 
re editoriale dopo le difficol 
tt di trn mini or sono 6 sta 
to del 24 4 per cento La Mon 
dadar stiiige un accoido con 
Zanussi relativo alia piodu 
zione dl v ideo cassette M«n 
tie alleditona mlnoie ven-
gono lasciate possiblllta di In
tel vento r dotte nell area tr» 
dizionale del mercato (si pen 
si a un Bompiani* le grandi 
concentraztom aumentano 11 
loro peso defmiscoio per 
tempi lunghl le hnee del loro 
IntenentD Le maghe del rap 
porto indu.trla iniormazione 
si fanno piu strette Non si 
tratta soltanto dl «agglrare 
1 cervelli degll uomini» come 
avrebhe detto Machlavelil ma 
dl definire modelli dl compor 
tamento ton un numero ridot
to e controllato di variabili 
secondo un ventagho di poaal 
billta. mdicato dai ruoll della 
produzione (da questo punto 
di vista cl sembia esemplare 
la funzione rlservata nel paesi 
capitalistic! alia istruzione 
piofesstonale) net modo d< 
produzione vigente 

La «citta della ccienza » 
Non si tratta di temi nuovi 

A Milano essi erano statl 
proposti fm da un paio di an 
ni fa dalle lotte nel settore 
editonale si ricordera. la vi 
cenda del Saggiatore dove dl 
la dai conflitto tra Mondado 
n padre e figho era possibile 
leggere in trasparenza le h 
nee del processo secondo il 
quale 1 industria editonale e 
dell mformazione si veniva ri 
modellando ai piu aggiornati 
Inelli dello scontro per lege 
monla 

Se dlfetto vi fu allora da 
parte di quanti affrontarono lo 
scontro fu quelle di porre in 
primo piano alcune rivendica 
zioni tese a tutelaie la pro 
fess onahta tradizionale del la 
voratore editonale dl redatto 
re in particolare e non ancora 
— tia laltro — 1 insieme dei 
lavoraton redatton impiega 
tl e tipografi) o a proporsi 
illusorle finahta- di controllo 
delle scelte culturall o addirit 
tura dl autogestione dell appa 
lato produttlvo editoriale 
Mentre il problema come 
avrebbe ben presto capito la 
parte piu avansata e matura 
del movime-ito studentesco 
era proprio quello di rfcom 
pone politicamente le fasi del 
processo di r(strutturazione 
che 1 mdustna della editona 
e delia mformazione andava 
attraveisando Si tiattava cloe 
per nprendere la defimzione 
di Louis Althusser di cul si 
6 detto all Inizio di vnfcenderne 
la funzione di appaiato ideo 
logieo Fu proprio 1 insorgere 
di questa esigenza che rmse 
in cnsi del resto anche quel 
\etusto organismo che era il 
smdacato nazionale scntton e 
non pei caso crediamo lo 
impulso al rmnovamento tras 
se dalle lotte di Milano ali 
mento particolarmente vigoro-
so Non per caso sono par 

titl dl qui alcuni dei contrl 
but! piu interessanti al rinno 
vamento radieale della socio
logy dell "itellettuaie nel no 
stro paese 

Imposbibile parlare In que 
sta sede SP non indnettamente 
e marginalmente dell unlversl 
tk e della RAI TV Limitlamocl 
a tiarre 1 flh deli analisi svol 
ta fm qui Al livello attuale 
dello sviluppo capitalistic e 
Milano ne offre un saggio tan 
to piu inttrejsante quanto piu 
esso viene gestito secondo una 
lpotesl politics soclaldemocia 
tica la centraliz?a7ione della 
produzione di mformazione 
cultuiale e acientifica e una 
esigenza dl fondo Es.ia r 
sponde certo a crlten dl rlor 
gan ?/a^ione lntrinsechl del 
1 apparato pioduttore speufi 
co ma anche e sopiattutto 
all esigenza dl ordinare clas 
sificaie il f usso delle infoi 
ma?iom in modo da consent!r 
ne una rapida utilizza?lnne 
nell insieme del piocesso pro 
duttno 

Da questo punto dl vista si 
progettano add littura or gam 
smi unificat 'nteinazlonali per 
1 mformazione (In particolare 
quella tetnjco sclent in ca) In 
Italia soro interessatl a un 
processo del genere U CNR e 
il rnmstero della Difesa Del 
lo stesso oidine sembra deb 
ba essere 11 piogetto di quel 
la che viene chlamata la «Cit 
ta della scienzai Si tratta di 
una locali7ZRzione nell hirter 
land milanese a Gorgon20la 
di cui e smdaco il mmistro RI 
pamonti di una serie c i 1st! 
tuti scientific! dl ncerca pnvi 
tia laltro a Milano dl sedl 
adeguatt .n questo caso 1 in 
teivento pubblico ha la fun 
zione dl evtare al capitate 
le spese mrrastrutturali ne 
cessaile alio sviluppo della 
iiceica 

I quadri della borghesia 
Alia dimensione della citta 

per esempio tuesto ha si 
gnificato uno staiziamento di 
svanati mihardi deciso dalla 
amministrazione di centrosi 
niotta per la costruzione della 
sede dell Istituto di tecnolo 
gia europea qu 1 mterst-am 
bio culturale nsponde a una 
es genza piecisa che e quel 
la di definite hnee di svilup 
po della tecnologia funzionali 
alia norganizzazione piodutti 
ia a scala contmenrale I! 
centrosimstra m lanese non 
tiadisce in questo la sua vo 
cazione moderna ed euiopei 
stici In funzione antioperaia 
natuialmente Questo istituto 
ci dice 1 on S lvio Leonaidi e 

Ma da questo punto di vl 
sta Milano offre alcuni al 
tn spunti di nflessione Un 
giovane studioso di problem! 
econom ci come Paolo Sant 
figho di Fernando Santi no 
ta come il modello della or 
gamz7nzione aziendale sia di 
ventato anche un modello di 
trasmissione culturale Si tiat 
ta benmteso di quella che 
possiamo chiamare «cultuia 
managenale > cloe dl una cul 
tu-a che elaboia dati con lo 
scopo di determmaie compor 
tamenli e valoi i p indurie 
b «ogm gusti abitudini nel 
1 Intelo coipo sociale in stret 
ta connessione con II quadio 
socloeconomico in cui 1 azien 
di produce 

Intanto si moltiplicano le 
ed tnci legate al a dlflusione 
di questi modelli culturall ul 
tima la CEPP1 una societa 
per la nceica etonomica e 
la consuenza d Impiesa die 
ha tome prognmma quattio 
aree di ncerca le ilcerche 
socio economiche geneiall 
(PLonomia popoh^ionc ag 
gieg iti macioeionomici pio 
frnunmazione) anahai dei set-
tori pi oduttiv i e prev lsione 
de li loro evoliizione analisi 
di meica o n particolaie sui 
tem industriali studi sulla 
oi gamzzazione aziendale sulla 

imprenditorlalita. sul « mana 
gement» 

Non bisogna trascurare 
dice il piolessoi Gunstefano 
Fngeno un ebponente della 
« Ba»e» demoenstiana capo 
gruppo dc al consigho provin 
ciale U capaclta della intel 
hghenzia borgheoe e tecnocra 
tica di daie una nsposta alio 
svuotameiito e alia crisl del 
la scuolu Una colpa della 
contestaz one dice Fngerio 
(ma la sua aigomentazione ci 
pare coiplsca sopiattutto al 
cune fiange del movimento 
studentesco degli ulnml ann ) 
e stata quella dl non aver ca 
pito che far saltare la scuo 
la noi b fjmf cava far saltare 
per una borghesia iattasi me 
10 ottusa e trasfonnlsta la 

poasibihta dl darsi dei quadn 
dingenti II che significa pro 
segue Fngeno la ilscoperta 
delle scuole pnvate magar' m 
i3Vi2zera o il potenzlamento 
di strumenti di selezione 
e formazione manageiWle che 
spostano la preparazione de 
cisiva fuori dell universlta 

E a propusito di trasfor 
mismo non sorprende piu al 
lora che a Milano possa na 
scere come espiessione del 

New Deal)! socialista o co
me conferma di una vocaz o 
ne tecnociati a una Unueisi 
ta 1 beia ^on una scuola dl 
lelazioni pubbliche e di pro-
grammazione nella quale no 
canto ai nomi di Roberto Gu 
ducci Gioigio Rutiolo Bran 
co Momigliano Silvio Cecci 
to figui no notabili accadi 
mici come Cailo Bo o Cu 
lo Izzo dell University d! Bo 
logna un espetto di maiktt 
inc un conduettoip dtlli 
RAI TV tutti eaemplarmentp 
convmti che la vocazlone eu 
ropea di Milano compoiti una 
scuola come punto df incon 
tro e dl scambio delle piii \a 
1 de espei lenze nel campo del 
la piogramma7ione e della 
t oi mazione mnnageriales \ > 
che la socialdemocrama ha I 
suoi < Tempi modemi » 

Franco Ottoltnghi 
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