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LA CRESCITA URBANA AMERICANA IN UN 
IMPORTANTE SAGGIO DI JEAN GOTTMAMN 

La citta di mille chilometri 
Nella « Nuo\o Biblioteca 

Solcntifica E naudi* c aupai 
sa la traduzione del grosso 
sagglo di J tan C.i l lmann 
(« Megalopoli runzioni e i c 
la?lonl di una plun citta * 
pp XXXVII952 Hie 12 000) 
* MoRalopoli » c i l nome che 
nel sun sagpio del 1961 Gott 
mann ha dato al mmgme 
urbanl/zato dl Notd Est de 
gli Stnti Unit! una fascia 
lunga quasi 1000 km la ig i 
da 50 A 160 km nbitata nel 
11)60 dfl 17 milioni di abi 
tanti sulIa quale si allinea 
no le metropoli di Boston 
NPW York FUadrlf ia Balti 
moi» e Washington 

II men to di aver piopo 
sto qui sia traduzlone (reia 
tivamente iempestlva nspet 
to a quelle di tanti a l tn li 
br i important!) va a L Gam 
bl uno del nostri geograit 
plu avveit i t i protagonista an 
nl fa — col suo * Questioni 
di geografla » — di una dura 
polemlca con gli exponent! 
delle tenden?e piu conserva-
trlcf del la geografia italtana 

Gottmann 6 un geografo 
ma la geografia come viene 
coltivata dagll eredi apintua 
li di Vidal De La Blanche 
(c Gottmann e f ra quest!) 
confina da un !ato ton la 
storifi dali aitro con la so 
clnlog a mentre la nntura 
Btpssa dell argomento (I ana 
Itei degli insedtamenti uma 
ni in un te in tono) apparen-
ta questo tlpo di studi alia 

uibailistica o quanto meno 
alia - f,Lo,'tdl i i jlontar d » 

Tesi pnncipale del l ibio 
(del resto umfetmala a gian 
di iinee dai saggi pubblicati 
sul numeio '•ppcialt di One 
dalus > dell autunno 1968 sul 
l awen i re dell a citta aniBu 
cana) c che la costa at Ian 
t l ia deeh USA da Boston 
a Washington si sta urba 
nirznndo tolalmente andie 
se a maglie rade con una 
continue mescolan/a di m 
sediamenti abitativi di in 
riustm di attni ta agncoie 
altamente specializzate di 
arep pet sen in in und sni 
ta di «nebulosa uibana » 
hen7fl conf in — p sen/a pie 
cedontl nella storia L auto 
le suppone che piesto o 
tardi questo saia il destino 
di tutte le aree fortemente 
urbamzzate e tecnologica 
mente avanzate 

Questo processo si 6 ma 
nifeatato in questa regione 
in rrusura maggiore che al 
trove perehe 1 eccezionale 
situazione di un area che 
non aveva n6 giandissime 
rlsorse naturah n£ un ch 
ma particotarmente favore 
vole ma che la sua posi-
7ione geografica destinava a 
diventare la * congiunzione 
fra i l rlcco cuore del con 
tinente e 11 resto del mon 
do » e slata messa a profit 
to in grado sommo da una 
popolazlone attlvlssima su! 
la quale aglvano intensamen 

te i miL amei cam Hrlla 
«i>acia misisione * di cieare 
nel Nuovo Mondo un « oid 
ne di abbondanza e di giu 
s t i / a » 

L interesse di questo stu 
dio e duphcp Da un lato 
pone 1 accento sull impoitan 
/a degli stud di tegioni ge 
grafiche (studi piuttosto t ia 
scui aLi da noi non c un 
caso se il piu bel libro su 
un temtnno taiMno sn sta 
to scntto da un Tiancese 
il Desplanques (.ol suo stu 
dio sulle campagne umbie) 
e si offre qumdi come mo 
dello come mdicazione di 
mctodo Hall altro esso celta 
luce sul tipo di piobletni 
uibdni che rie\e affrontare 
una societa avanzata 

Molte delle question! che 
oggi si pongono negli Stall 
Un ti sono n efPetti pin 
blenu non evitabtJi di una 
societa roitemente industi la 
lizzata e basata sul forte 
consumo i problem) dello 
imecchiamento riei centn ur 
bam delta urbanizzazione a 
vaslo raggio intorno ai cen 
tr i maggion della crebcita 
incessante della speculazio-
ne fondiana del coordina 
men to e deila gestione dei 
ber\ i7i m amhiti che supc 
nno gh angusti confini am 
m i n s t i a t n i delle smgole co 
munlta e co^i Ma 

A l tn pero sono problem! 
tipici degli Stati Uniti in 
un grado forse maggiore di 

quanto 1 autnie supponga 
II tiottmann in effetl i mo 
stia tutta la sua abihta nel 
eceicare di scopnre proces 
si piu piofondi e i l iaro in 
ttecciais « nel nceicare le 
« mterrela? oni tra le for?e 
ed i processi operant) al 
1 interno di quest area » ma 
la sua prospettiva e tuUa al 
1 mterno del sistema d va 
Ion amencano che tfllvolta 
si sovrappone ai giudizi di 
latto Goitmann accetta cm 
un ottimismo che i fatt i non 
scmbrano giustificare gl stri 
dcnU con'rasti f ra poveita 
e ncciiPiza nelle meti opoli 
piu i icclie del mondo non 
paila quasi della segiega?io 
ne per Inello di reddito 
nelle per [erie e nei subui 
bi accetta senza discussio 
ne la l£Si che lo sprecu la 
espansione anche rovmosa 
del consumo ] m\ ecclua 
mento aitf iciosamente acce 
lerato dei beni di consumo 
siano il motore pnncipale 
del piogresso amencano 
non si domanda (come fece 
la Friedan in un saggio fa 
moso) se la subuibam?/n 
zione di milioni di persone 
non sia stata una seelta di 
tipo consumistico, che ha 
dimmtnto e non aumentato 
la liberty delle donne ame-
ticane m tal modo pm^rgi 
nate dal meicato del !a\oro 

Sembra poi sfuggire al 
Gottmann un nodo fonda 
mentale il caso di « Mega 

lopoh » e eccezonate non 
npLt b le pt r i l particolate 
lappoito f ia « Megalopoli » 
p. i ipsto del mondo qui 
sono i gangh vita la e i l cer 
\el lo dpi s sterna impel al 
sta mrvndiale di qui \ lene 
diietta la spoliation? siste 
mauca di gran paite del 
plobo (Come notava P B 
bears nel I9o6 gli Stall Urn 
t consumavano — allora — 
la mela P oltre delle nsoise 
minetare mondial) I l set 
toie «tei7iano» cioe dei sei 
\ i7i e quello « quatprnar o » 
cioe dpi servizi ran e di 
ordinp ^unei oie di r luezo 
ne ad alto livello di con 
cP7ione scientifica ecc m 
realty sono i sprvizo della 
i n ten area (apitalisttca dpi 
mondo 

A paite questi cd a l tn 
n l P \ I clip lo spazio non 
consent? di fare I l ib io 
e da leggere e unopeia di 
alta divulga7ione utile a 
quanti — uommi di cultura 
e anche politici — sa mte 
ressano ai problemi della 
crebcita ui bana Ai letton 
consigliamo per6 di tenere 
conto nell esame della real 
ta amencana anche di altre 
\oci come quelle di P 
Ceccarelh e L Balbo sul 
n 294 295 di « Casabella * e 
i l numeio speciale d « Dae 
dalus » ncoidato piu sopra 

Lando Bortolotti 

Rivolte e sogni di 
un giovane narratore 

Renzo Paris 
dopo la 

contestazione 
Renzo Paris e uno sent 

tore dell ultima leva se pu 
re questa metafora miliia 
re (che avrebbe dato sul 
nervl a Baudelaire) si pub 
applicare alia letteratura 
Difatti lordlne del tempo 
delle leve generazionall 
conta poco fuon delle cir 
costanze Pans e uno del 
giovani entrati allunnersi 
ta poco prima della gian 
de contestazione ma in 
tempo per parteclparvi 
mentie concludeva 1 pro 
prl studi ufficSah II libro 
ch egll ha ora pubbllcato 
La stanza (ed Carte be 
grete pp 93 L 1000) p 
stato scritto In quegll stes 
si annl e reca alia fine la 
data « Roma 1965 70 » 

E 1 opera dl un conte 
statore9 No se bisogna te 
ner conto delle drasticbe 
poslzioni antUetterane del 
gruppl e movimenti stu 
denteschl Paris appartiene 
piuttosto alia minoranza 
che fra la contestazione 
settorlale della neo avan 
guardla e la successlva 
contestazione globale ha 
potuto rltagllare un ango 
10 d orto coltlvato a fiorl 
anche rari e prezlosl ac 
canto a qualche Imponente 
fusto arboreo come Sklov 
skij 11 gira5ole di Corbie 
re 11 pugnltopo di Crpvel 
le rose notturne di Desnos 
Sono qupste le indica 
zioni che la nota editoria 
le ci fornlsce sulla forma 
zione e sulle preference del 
nostra giovane sci ittorp 
dalla lingui5tica e dal for 
malismo russo alle rivela 
zloni oniriche e alle squi 
site ironie del surreal!smo 
francese 

Sin dalle prime paglne 
11 libra ci nporta tutta 
via a molt] motlvl che In 
dubbiamente furono ieri al 
centro della contastazlone 
glovanile Esso appare su 
bito come un felice inne-
sto letterario sul documen 
to dl una situazione stu 
dlata secondo le prospetti 
ve della psicanalisl II « ro 
manzo» procede narrate 
In prima persona da un 
« lo » Irritato sempre in bi 
llco fra le difese del sar 
casmo laggresslone del 
mondo esterno e un can 
dare un po ebefce da ra 
gazzlno disgustato E )a 
confessione dl un fielio del 
secolo quasi abitualmente 
chluso nell tnterno della 
sua casa piccolo borghese 
(« la stanza ») a discorrere 
polemicamente con una 
madre protettlva e conlor 
mi sta (ma non pnva dl 
lingua tagliente) o a scrl 
vere lettere a una fanclul 
la parlgina velocemente 
IncontraU e conosciuta su] 
filo dei viaggl glovanill 
Una donna la gen i tr I ce 
gli sta flslcamente addos 
so Laltra, da lontano, gli 
agita sogni e pensleri La 
attrazione per « 11 genltore 
del sesso opposto n si tra
duce a lungo andare in rl 
volta e ricerca di deluden 
tl surrogati L attrazione 
sentlmentale per la fan 
ciulla desiderata combina 
ta alia prima portera alia 
lmpotenza umana Due 
presenze femm nlll che 
riducono all assenza 

I problemi moral! e po 
litici della nuova generazio 

ne si sltuano — o sono r 
cacciati — in mezzo alle 
figure della tela di fondo 

CIO ch e vit.suto a sensl 
svegh 6 come se si diluls 
se in elb che 11 ragazzo 1m 
magma e sogna E quanto 
piu 1 segni del « reale » si 
allontanano tanto piu essl 
finiscono per acquislre nel 
nmuginare una connota 
zione di rlgore o di estra 
neita Pub essere 11 papa 
o il rituale cattollco del 
la madre Ma alio stesso 
Inello regredisce ogni sti 
molo cbe amva mettia 
ino dalla discusslone politi 
ca nella sezione di partito 
0 dalle notlzie dal Viet 
nam II personaggio e 
schiavo dl una elementare 
tmmediatez^a dialettica, 
sotto le hnmagini osseasl 
ve dl questo dramma del 
sesso scontento 

Quadro abbastanza fosco 
di sconfitta gia awenuta, 
dove la vecchia morale ar 
rlva come scialba esorta 
zione mentre la nuova mo 
rale resisWnzlale ha la vo 
ce debole & un documen 
to che scotta Cosi pub ap 
parire anche da questo 
sommarlo, e anche se 6 11 
prodotto dl un osservazione 
parziale una dlagnosl indl 
viduale I mali social! sono 
reRistrati con dati brevl « 
indiretti attraverso lo 
spessore di ahenazioni psi 
cologiche e culturali che 
allontanano e vamflcano lo 
onzzonte della lotta dl 
clause Qualche cosa dl 
venta palese attraverso 1 
dlaloghl nei quali Paris 
sfoggia una scanzonata 
bravura (che rlcorda per 
anajogta e flessioni di mo 
vimenti il dialigato di Cal 
vino neila Nuvola at smog) 
LI il giovane scrlttore sfug 
ge anche alle norme che, 
volere o no egli s impone 
nel costruire il suo proce 
dimento narrativo 

Gran parte di questo rac 
conto regge infatti pio 
ptio sulla stessa ricerca dl 
tecnlca d) comunlcazlone 
come atto llberatorio del 
soggetto narrante VI pre 
vale una forma dl simbo 
lismo visionario, ma sen 
za eccessi nell imptego dl 
espedientl « magici » op 
portunamente corretto da 
una visibile Incllnazione al 
1 analisi Non sempre 1 e 
qulllbrio fe raggiunto fra 
queste due component! 
maggiori cl sf pub anche 
perdere nelle tautologle 
nelle allusion! nelle im 
pennate bmsche negll ara 
beschi dllultl in nebbie e 
fumi azzurrognolt nel cor 
rere sclolto del discorso, 
prossimo all automatlsmo 
Ma nell Insieme lo scritto 
re sa gia dominare I ter 
mini del racconto e rende 
re funzlonali t suot gusti 
piu dlscutlbili Sara ormai 
chiaro al lettore che Paris, 
come narratore arriva 
dopo alcuni precedenti ten 
tativi come poeta a una 
prima maturazlone Quel 
lo che pill eonta eeli e 
qui nuscito a precisare 1 
termini delta situazione (o 
sofferenza > che da buon 
«presentatore» fper usare 
la sua Immaglne finale) 
voleva portare in primo 
piano 

Michele Rago 

LIBRI RICEVUTI 

Saggistica 
L * SCIENZA NELL* SO 

C U T * ' CAPITALI5TICA, a 
cura d«H« SocleU ItiilanR 
dl Fll lca, Da Don.to 1171, 
pp 1*2, lire 2 ON 

RICCARDO FIORITO Dlvl-
•lona del lavoro e teoria 
del valore, De Donalo 
1»11, pp 201, lire 2SO0 

MITI GRECI E ROMANI, 
a cura dl Fauito Codlno, 
Lalaria 1»t , PP 171, II 
re 1 100 

D M PIPPIDI I Grecl nel 
Baua Danublo, II Sag 
Ol.lore 1IJ1, pp M2, lire 
3 t M 

EMILE BENVENISTEi Pro 
bleml dl llngulitica gene 
rale; II Sagglatore 1971, 
pp 417, lire 4 MO 

ROMANO GIACHETTI Per 
no power, pornografla e 
soclela capltallite, Gua 
raldl 1(71, PP 340, lire 
2 510 

JEAN ESMEIN Slorla del 
la rlvaltiKlone culturale cl 
note, Laleria 1971, pp 
)»<, lire 2 200 

JEAN DUBUFFET I valo 
rl selvaggl, Fallrlnelll 
H71, pp 271, lire 2 SOO 

Le Comuni InfanMII, a cura 
dl Kalla Sadun, Valo 
rla Schmidt e Eberhard 
ScKuHu Guaraldl 1071, 
pp ISO, lire 1 000 

Educatlone come prait l po 
llllca, a cura del Collet 
tlvo Ro»»o dl Bertlno 
Ovo,t, Guaraldl 1071 pp 
201, lire 1 000 

ZARKO MUIJACIC Intro 
duiiono alio iludlo della 
lingua Itallana, Einaudl 
I ' l l , pp 3H, lire 2 000 

GOFFREDO FOFI: II cinema 
Itallano larvl a padroni, 
Feltrlnelll 1071, pp 252, 
lire 1 300 

THEODOR W ADORNO In 
troduziona alia iocioiogla 
della muslca, Einaudl 
l « l , pp 2(1, lire 1600 

EOUATO CALIC Hlmmler 
a II suo Impero, Faltri 
nell! 1071, pp 304, lire 
3 000 

FANON 1 e 2, opere scelte 
a cura dl Giovanni Pirelli, 
Einaudl 1971, pp 460 com 
pleetlve, lire 2 000 I due 
voluml indlvlalblll 

FEDERICO CHABOD Storia 
dl Mllano nell'epoca dl 
Carlo V, Einaudl, pp 400, 
lire 4 000 

FEDERICO CHABOD Lo 
Slato e la vita rellglosa 
a Mllano nell'epoca dl 
Carlo V, Einaudl 1971, pp 
510, lire 6 500 

Unlveriila dl Cambridge, 
Slorla antlca, XI 1 e 2, 
Crl l l e rlpresa dell'lmpe 
ro, II Saggialore 1971, pp 
1 072, lire 10 000 I due 
voluml Indlvlslblll 

JACOB BURCKNAROT II 
Cicerone, gulda al godl 
mento delle epere d arte 
In Italia, Santonl super 
biblioteca 1971, pp 1 232, 
e 230 tavole In nero, lire 
4 200 

R T ZUIDEMA Elnologla 
e ttorla Cuico e le strut 
ture dell'impero Inca, El 
naudl 1971 pp XXXII 

304, lire 4 000 

GUNNAR MYRDAL Sagglo 
sulla povoria di undid 

paesl aslatlcl II Saglgato 
re 1971, pp XXX 2 300, II 

re 14 000 I tre voluml In 
dlvlslblll 

ANTONIO GRAMSCI Lette 
re dal carcere Einaudl, 
« gl) struzzln, lire 1 000 

ANTONIO GRAMSCI, Le ope
re di A G La costruzlone 

del Partito Comunlsta 1923 
1926 Einaudl, pp 563, lira 
4 500 

KARL LOWITH, Da Hegel 
a Nietzsche La frattura 
rivoluzlonarla del secolo 
XIX Einaudl, PBE, lire 
2 000 

VOLTAIRE, II secolo dl Lul 
gi XIV Einaudl, • I mil 
lenni », pp 325, lire 0 000 

BRUNO ZEVI Saper vedere 
I'urbanlstlca Einaudl, pp 
365, I I I , lire 7 000 

WILFRED S BURCHETT 
Guerra e soclela nel Viet 
nam Jaca Book, pp 380, 
lire 2 400 

Enclclopodla Feltrlnelll Fl 
scher n 29 Slorla a cu 
ra dl W Besson, pp 442, 
lire 1 500 

MAX JAMMER Storia del 
concetto di lorza Feltrlnel 
II, pp 296, lire 3 000 

SCHRAMM LVLE PAR 
KER La televlsione nella 
vita del nostrl flgll Franco 
Angell Edllore, pp 400, 
lire 0 000 

MARIA ANTONIETTA MAC 
CIOCCHI Dalla Clna dopo 
la rivoluzlnne culturale 
Feltrlnelll pp 404 lire 
2 500 

Racconto del tempi passatl 
Cronaca ruisa del secolo 
XII con sagglo storlco 
Inlrodutllvo dl Dmitri] S 
Llcliarev pp CXXIII 190, 
Einaudl, lire 5 000 

Una nuova analisi storico-artistica di due culture antagoniste 

Paideia di Achille o 
paideia di Cristo? 

Nel 1961 durante i lavort 
per JH cosiruzione di un 
campo spurtivo tu rlnvenu 
to a Kaiseraugst la citta 
moaerna soita t.uJl antico La 
strum Raucenbe un tesoro 
dl circa duecento pezzi dl 
argentine taido anticne tra 
cm faoeva spicoo sia per 
peso cne per ncchezaa di 
decorazione, un missortum, 
vassoio o piatto, ornato da 
aieci rllievi sul bordo e da 
un undlcesimo sul fondo, 
che nel loro complesso or 
gamcamente Ulustrano epi 
feodi della giovinezza di A 
chille dalla nascita fmo alia 
sua partenza per la guerra 
dl Troia Non meraviglla 
dunque considerando 1 og 
geito delle ralfiguiazloni 
che di tale piatto a dieci 
anni dalla sua scoperta si 
sia occupato uno studioso 
dl pedagogia (Mario Alighie 
10 Manacorda La paideia di 
Aclulle Nuo\a biblioteca 
di cultura Editor! Riuniti 
1971 pp 126 con 16 taw f t 
lnet che per pilmo ce ne 
offre oia anche una docu 
mentazione fotografica com 
pleta «Di fronte a queste 
undid scene lo storlco del 
1 educazlone non pub avere 
dubbj non e un semplice 
ciclo figurativo della giovi 
nezza dl un eroe e qualco 
sa di piu a cm si pub e si 
deve dare un nome preciso 
e insomma una compiuta 
ti paideia » dl Achille cioe 
un c clo di episodi dell in 
fanzia e della giovinezza si 
gmficatlvi come modelli dl 
loimt^lone umana 

Ma se tale piatto ed I suol 
rllievi datatl stillsiicamente 
al IV secnlo fossero un f«? 
nomeno Isolato se essl non 
si saldassero al <t revival a 

chlileo» che si manifesto 
propno in tale periodo, le 
gandosi cosi a certe precise 
tendenze dl cultura ed agli 
uomini che di tale cultura 
e di tall ideal! erano i rap-
presentantl certo molta par 
te dell importanza dell ogget 
to non verrebbe compresa 
Viceversa Manacorda se 
guendo una suggestione del 
Ijaur Belart e tessendo tut 
ta una serje dl attraenti ipo 
tesi rlcollega I oggetto ad un 
ambiente ben circoscrjtto, ne 
rintraccla addinttura un 
possibile proprietario in 
quella complessa ed affasci 
nante figura che fu 1 impe 
ratore Flavio Claudio Giu 
liana meglio noto come Giu 
liano lApostata Ed a que 
sto punto il discorso si fa 
ptu artlcolato tocca punti di 
estremo interesse non solo 
per 11 pedagogo e per lo sto 
rlco dell arte antlca ma an 
che pei lo storlco della eul 
tuia in senso lato infatti 
vedere in Gmliano I ispirato 
re delle raffigurazioni della 
paideia di Achille nel misso 
rium dl Kaiseraugst suppor 
re che tale imperatore abbia 
potuto commlssionare lui 
stesso il piatto all argenta 
rius Pausylipo di Tessalonl 
ca durante il suo sogglomo 
a Salonicco nel 354 signlfl 
ca anche aprire un discor 
so ed un discorso comples 
so 6 necessarlo dlrlo sul n 
I maseita o meglio sulta con 
tinufta dell Ideate educativo 
pagano all Interno di un im 
pero che ron Costantmo si 
p anche formalmente cristia 
nizzato La vicendn dl Achil 
le la sua educarlone presso 
II cenfauro Chironp la sua 
parteclpa/lone alia guerra di 
Trola la sua stessa « Ira » 

sono eplsodl centrali all in 
teino della cultura classica, 
Achille e leroe che racchiu 
de in se" seppure entro cer 
tl limit! e con necessarie 
sfumature il c jmplasso del 
le caratterlstiche dell uomo 
eroico greco romano 6 il 
«modello di cultura» cul 
si e ispirato un uomo qua 
Je Alessandro In tale con 
testa se veramente come 
Manacorda ntiene 11 mtsso 
rium di Kaiseraugst e ap-
partenuto a Glullano allora 
pub essere stimolante sep 
pure in ultima analisi non 
necessarlo seguire 1A nella 
serle di cornspondenze che 
egii Istituisce tra gli episo 
di della paideia dl At-hllle 
quali ricorrono sul bordo 
dBl piatto con episodi real 
mente vissutl dell Infanzia 
dell imperatore come se il 
secondo avesse commisslo 
nato all orafo Pausylipo dl 
narrare la propria forma 
zione culturale ed il pro 
prlo rifluto della dottrlna 
crlstiana, adombrando la 
propria figura In quella dl 
Achille e slmboleggiando gli 
episodi piu salientl della sua 
breve vita nella paideia del 
1 eroe forse piu slpnlficativo 
del mondo pagano In tal 
modo i rllievi verrebbero 
ad acqulstare un evidente 
valoie polemico dl rifluto 
dei Cristlanetlmo e propor 
rebbero a loro volta o rl 
pioporrebbero un nuovo 1 
rteale di paideia e di cul 
tura Ma Manacorda sa be 
ne e lo av\ erte nella sua 
Presentazinve del! opera uno 
studioso dell arte antlca del 
valore dl Ranucclo Bianchl 
Bandlnelli come nelle ope 
re darte dell antlchita *=e vi 
e talvolta simbolismo puie 

questo e di consueto generl 
co « anche se poi il simboli 
smo geneiale pub essere ap 
plicato a cast particolari» 
Un simbolismo di tale ge 
nere che ncerch] precis! 
nessi e rigide corrisponden 
ze fe dl stampo tipicamente 
cristlano e ci riporta alle 
origin! di quell arte dove le 
varle scene delta vita dl Cn 
sto hanno valore non tanto 
starico quanto simbolico ed 
educativo Coal Glullano 1 A 
postata il negatore del Cri 
stianesimo si sarebbe ser 
vlto dei mezzl che 1 arte 
enstiana aveva approntato 
nella sua polemica contro 
la paideia enstiana polemi 
ca che appunio lu avrebbe 
pottato in segulto ad allon 
tanaie 1 maestri che profes 
savano la fede m CUsto dal 
1 insegnamento del classic! 
La figura di Gluliano ea 
prima eia stata affrontata e 
studiata dagll stoncl de) 
mondo antico e la moderna 
ilcerca ha mostrato come es 
sa non ha nulla dell episo 
dico in cui 1 mdaglne pre 
cedente tendeva a clrcoscri 
\erla certo Manacorda ha 
toccato data la natura ed i 
flnl della sua ricerca 11 pun 
to forse piu momentaneo 
quello in deflnitiva meno 
nuscito della polltlea giuiia 
nea nel quarto secolo or 
ma! con Costantlno il Cri 
stianesimo era use)to vimi 
tore dopo una lunga lotta 
e se la repressfone attuata 
da Glullano pote" colplie la 
sua foima Istltuzionall^rata 
non valse certo a fienarne 
il mordente e la presa sulle 
m e w 
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Antologia di fumetti dalla 
Repubblica Popolare Cinese 

Un modo nuovo 
di raccontare 
per immagini 
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Oiwgni dal fumetlo < Mare blu e cuore ro i to a 

Per qualche rarlssimo e 
sperto di fumetti o per 
qualche singolo non sono 
forse una novita ossoluta 
come tale tuttavla occone 
piesentare ora che arriva 
sul mercato Itallano sia 
pure in una edlzioue co 
stosa e nservata a poche 
biblloteche questa antolo 
gia dei fumetti della Re 
pubblica popolare cinese 
che Laterza pubblica con 
Bintetica ma equlvoca Uto 
lazione, come / fumetti di 
Mao con una introduzlo 
ne di Glno Neblolo (il 
giomalista cui si deve la 
«scoperta») e due brevi 
saggi conclusivi di Jean 
Chesneaux e Umberto Eco 
(pp 288 Illustrate lire 
3200) 

Sono molti gli interro 
gativi posti da questa no 
vltii editonale Qui ci sem 
bra utile ten tare almeno 
di sollecitare qualche cu 
riosita cntica e sottollnea 
re qualcuno del problemi 
plu general! che questa 
presenza — per molti ver 
si come vedremo eccezio 
nale — sol'eva nel campo 
delle comunicazionl dl 
massa 

E vecchia polemlca In 
fatti se il fumetlo debba 
0 meno essere conslderato 
come strumento perduto 
in partenza alia causa de 
mocratica vlzlato come sa 
rebbe da una struttura 
produttiva che lo Impone 
mevitabilmente come tipi 
co prodotto di consumo e 
dl evasione, 

I fumetti cinesi che pa 
re si stamp!no in milioni 
dl copie annue ed abbia 
no pubbllco attentlsslmo 
e fedele entrano in que 
sta polemica dlmostrando 
intanto una cosa che an 
che questo strumento di 
comunlcazlone pub essere 
plegato pur uscendo dalla 
cerchia del fumetto per in 
tellettuali a contenuti rl 
voluzionari Gli albl presen 
tati nell edlzione di Later 
za Infatti propongono e 
sclusivamente vicende le 
gate alia lotta dl classe ed 
antlmpenalista dal raccon 
to dell antlca guerra del 
1 oppio contro gli Inglesi 
all eplsodio isp) ra to a 11a 
guerra di liberazlone nel 
Vietnam del Sud (ognl sto 
rla e bene prectsarlo su 
bito racconta vicende real 
mente Rccadute) I intera 
produzione cinese e anco 
rata a queste tematlehe 

Ma qual e 11 risultato 
narrativo di questo anco 
raggio? E indubbio che il 
primo incontro con que 
ste storie disegnate solle 
va molte perplBSslta ed 
invita forse ad un frettolo 
so gludi7io neeativo Que 
sti fumetti infatti hanno 
fin dal primo oolpo d oc 
chlo una caratteristlca ir 
rltante mancano quasi co 
stantamente della «nuvo 
letta » e si affldano essen 
zialmcnte alia lethira della 
didascaha Sembrano strut 
turalmente assai vicini m 
somma a certe stone di 
dattiche illustrate della 
produ?lone borghese di fi 
ne ottocento (ma Che 
snaux inf uma che «le se 
rie di immagini success, 
ve e concatenate per co 
struire un racconto insle 
me ad un riassunto dato 
parallelamente risaleono 
alia dinastla Ming (XIV 
XV secolol n fanno parte 
dunque dl una trndizio 
ne culUirale autonoma) 

Questo onestamente tut 
tavla offre una prima mo 
dlfirnrione di ghidlTli La 
caratteristlca sostan?lale 
dellH prodit?1one rlnese — 
anche questa Irrttnnte per 
chl sia ormni cordi7]nna 
to al fumetto orcldentn'p 
di evasione — e infatti 
proprio 1! oreoonderante 
obettl\o dldattico o mo 
ralegqlante Nel fotornman 
zo Lei Feng il soldato 

protagonista rischia perfl 
no dl esempllfk are un 
comportamento da buon 
boy scout, con tank) dt 
vecchlna cui far ntlraver 
sare la strada 

Ma da cosa nasce que 
sta eslgenza ed in quale 
rapporto si colioca cm il 
pubollco cul n 1 insegna 
mento» e rivolto? Qui e 
evidente che bisogna fare 
I conti con 1 attuale realtft 
cinese 

La didattlca dt oucsta 
piGdUBlone non a mai rl 
volta alia imposlzlone dl 
un mi to i come ameniva 
nel fumetti deila pr ipa 
ganda faicista tanto per 
sbaiazzarsl di un parago 
ne che a qualcuno potreb 
be pur venire alia mente) 
bensl alia ricerca costanMi 
dl quei valorl rlvoluzmna 
n che lespeitenza cinese ha 
prodotto o cerca dl pro 
durre Si presents dunque 
pome un modo ulteriore 
per enucleare e chiariro, 
in questa forma narrati 
va, 1 esperienza stessa del 
le masse Come tali que 
sti racconti che possono 
appanre ad un lettore oc 
cidentale static! e poco 
avventurosl devono invece 
nsultare densi dl iinpetuo 
si rlsvoltl narratlvl al let 
tore cinese delle campa 
gne e delle citta (come te 
stlmonia del resto lo stes 
so Neblolo) Vorremmo di 
re che essl esprlm ino un 
modo nuovo e diverso di 
concepire I R\ ventura 

Come rileva Eco nei suo 
sagglo il fumetto cmese 
va letto In un oidine ri 
goroso e necessarlo dlda 
seal la, immagini e (&e c e) 
la « nuvoletta u Si suggeri 
see 1 ipotesi ptu che pro 
bablle cne questa struttu 
ra abbia innanri tut to ]o 
scopo di oontrlbuh e ad 
una vasta alfabetlzzazlone 
e per dl piu in termini 
di rinnovamento linguist! 
"o (si legge da sinistra a 
destra e non datl alto in 
basso le tnterpunzioni so 
no « occidental! >1 Ma va 
anche sottolmeato che que 
st ordine fmisoe col porre 
su un piano di equllibrio 
II peso narrativo della pa 
rola e quello dellimmagi 
ne Come awtene del is 
sto nel migliorl racconti 
della tradiztone occldenta 
le Questo equllibrio fe rl 
bail to dal tipo dl dlsegno 
che non procede per rapt 
de sintesi vlMve ma an 
zi rlchlede una sosta pro 
lungata e quanto plu pro 
lungata piu redditizla For 
temente reallstioo curato 
fin nei minimi dettatdi 
il disegno rlsulta anche 
giustamente ironico e tal 
volta lirico nelle sue pin 
felicl realizzazioni fcl ri 
fenamo sempre al test! 
dl Laterza e in questo 
panorama n La ragozna 
delta Comune popolare di 
segnato da Ho Yuthih> 
L Immaglne dh-enta dun 
que anrhessa stmmpnio 
d ripinsamento critipo 
della realta *ul quale il 
lettore (cinese. pub inter 
venire e piudicare propno 
in wrtu dl ques i as^olu 
to adeguamento dei tiPRtto 
alia sua personal? espei ien 
za quotldlina Quanto R! 
lettore Occident ale esso 
a\ra almeno modo di a< 
costarsi in una forma di 
letta a quella realta the 
invece non conosce 

Nella loro «difficoUa » 
di lettura nuestl tcsti ctnp 
si vanno mnan?! tutto stw 
dinfi come un fenomeno 
culturale che 11 ronvoto dl 
accostarci alia controwrsn 
realta della Clna Popt. nif 
(cosi come II COIBIC T"sA 
fu anni uddtPtro nnasiime 
mn tnd fferente u< r actu 
starci ailfl ualth nmerira 
na> F una rilff olta ohe 
\alp la w i a affronlare 
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