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Una importante riccrca di 
Marcello Fabbri su Matera 

Le citta del 
Mezzogiorno 
e la cultura 
contadina 

Ancora una volta I p r o 
blpmt di Mate ra fornlsco 
no i occaslone di una in 
da Bine s t lmolan te sulla 
raaltn u ihana e sociale dol 
aud (Marcello Fabbri Ma 
tern dal tottosviluppo alia 
HHOIJB citta Baslllcata Ed 
dlfttrlb La Nuova t tai la 
L 2finoi F ' autore detla ri 
cercit Marcello Fabbri uo 
mil Imppgnato nella lot la 
cul turale pei 11 rlnnova 
men to del Mezyogiomo 
roadluvatn qui da Gafti 
L n m n a h l a e Rota s tuden 
ti a r i r e n / r e da G Fab 
bi I dell tlnlversitii rii Rama 

II laso dl Matera e sin 
golare in ques io dopo 
guerrn Carlo Levi per prl 
mo (nl suo p i l m o e plu 
famoso Ubro r lchtamb la 
altenzlone sullo scandalo 
del ti Sassl » (le abltazloni 
sciwal* selle roccf? della 
Oravina dl Matera ) ma, 
i ra leme, sulla sop rawiven 
»a In questo ambiente di 
una »clvtl ta ron tad jna» , 
parallela a opposta a quel 
la uffldnle Da allora Ma 
tern i u s e m p i e presc *e net 
dibnii l to cul tural? opret to 
dl alrurip Imnortantl inda 
Rinl socloloRlthe u i u cut 
mei l t l e llmlil — da n p o r 
fnio sunrflttutto all Ideolo 
Kin « l o m u n l t a r l a » allora 
mevulrntp fra gll Intellet 
hi ill dl onen t amen tn radl 
ra le ~ II llbro puntualmpn 
to rltorlsoe) e di alcune 
notevoll esperlen7fi u rba 
nisUohp ohe hanno avuto 
t o m e sbocco 1 pmana/ tone 
della Iflgilfl aptclfile del 
imi sul rostauro del cen 
t ro atorlca di Matera 

Matera al pres tava a in 
t rodur ro un intero arco dl 
prnblemi pr incipal! fra 
queati quello della Inter 
prelszlane che 1H cul tura 
dat te della realta meridio 
naJe nel dopoguera e qual 
In della revlslone chB oggi 
posfllamo fat e dl questa 
espertenza quello delle ra 
gionl dolla scarsa presa dl 
questo d lbat t i to sulla real 
tii del Mezzogiorno quollo 
dolla polltlca gnvernatlva 
per II Mez70Rlorno "lie dl 
s tarve o fralntesi ter 
mini del d lbat t i to atesso, 
quello Inline dell Inneato 
di nuove forme dt organlz 
zazlone urj i ina Ma cit ta 
terr l tor loi mre t t amen te su 
strut turn aicnlche per non 
pagnre lo scotto alt lasimo 
d i e al t iove e stato pagalo 

Nel He/p-oglorno la rete 
« urbana » e molto plu de 
bole e rnda che nel resto 
dell Ilnlla e spesso le clt 
ta non sono tall ma ap 
pnlono rnme gigantescni 
insed lament I dl contadlnl 
Questo lat to divlone d ram 
matico oetgl quando come 
o s w n n II Fabbri «In ohla 
vc delln decislnne s t ra te 
a c i ppr lo svllupo del 
Mczzon orno consist* In 
una polltlca di urhanizra 
z 'nnen Per la Baslllcata 
le s o p r a w i v t w e della «cl 
vJltn con tad ina» (e delle 
citta rontadlne per iisare 
un termlne poco prcciso 
ma plono d I ^iRnlflcnto i 
con5nn onn di traj,ferlre i 
valorl urban) «d i pa r t ed 
pa?lone dl auioReatlone di 
prnmnrlonp sorlo pulturale 
che h m n n carat tcriz?ato 
poslilvum*nte la \ i tn della 
( iuh i a In un < nntesto dl 
p ropuMnnp del In autoge 
atinne rer nn lie » 

I ffirtifIf r eri ll?l ed ur 
bun si I rii I a Sassl a e rti 
air a it < lit enl r rirt ma 
tp unn rs ire5;«• me it rctta 
d* i rrn Hi w B I h i n n i 
R Inrrt in interns-.? n i n so 
In d i un nidi o ma flt 

tuale nella prosprt t lva di 
uno svlluppo democrat ico 
e sociahsta della socle ta 
Italinna L'autore Identifies 
questl carat ter i «fluidity 
del rapport l fra Interno ed 
esterno e qulndi fra faml 
glia Indivlduo e comunlta, 
la f le^ihi l i ta dl u<;o degll 
amblentl e 1 espressione 
del teaauto solldarlstlco 
della organlzzazlone u rba 
na e soc ale » e In t e rml 
nl urbanWtlci un « intrec 
em dl habitat composto di 
re'ildenze e dl servlzl prl 
marl au to gestltl sponta 
neamente sulla base della 
partecipa?lone collettlva » 

Dl fronte a queata real 
t a la polltlca della burocra 
?la governatlva e stata quel 
la dl operare la « t ras for 
mazlone de! contadlnl del 
Sassl In plcco-Joborghesl, 
cloe In sot toproletar lato 
u rbano in mancanza i i 
nuove s t ru t tu re economi-
che e dl sosti tulre la se 
gregazione negli apparta-
mentl t ipo dell INA casa 
alia antica solldarleta e 
la sostanza economlca del 
t ipo di urbanlzzazlone che 
In qualche punto (ad es 
nel Metapont inoi ha a t 
teccliito e quella dl inne 
scare « il proces>,o dl accu 
mulazione fondato sul 
meccunlsmo dplln rendita 
fondlaria e Immobll lare e 
del conauml Indottt dalla 
cresci ta u r b a n a » 

L'alternatlva Indicate da 
Fabbri p - r 11 materano 
(una al ternat iva a tempi 
lunglihflimi, che sembra 
lgnorare una verlta geo 
grafica che eccede 11 qua 
d ro nazlonaie 1'apparte-
nenza del no rd Jtalla al-
1 area « forte » dell Europa 
cen t r a occidentals) e dl 
oonslderare ques to terrlto
rlo come « pa r t e Integran 
te dl una g rande a t ru t tura 
urbano-terr l tor la le Integra 
ta che pu6 fungere come 
elemanto equl l lbratore del 
s ls lema terr i tor ia le e socio 
economlca ttallano » « una 
s t ru t t u r a cont inue lungo la 

dlrBttrlce Tavol lere Ban Ta 
ranto Metaponto ^Ibarl In 
d i re t to eol leaamento con !a 
d i ie t t r ice adriat ica con la 
dlre t t r lce t l r reno sicula e 
funzlonale ai rapport l col 
MPditerraneo at t raverso 11 
s ls tema por tua len Per 
ovttare che questo slstema 
n e n t r i nella logica colonla 
le della borghesia ttallana, 
occorre che le sue strut
tu re terr i tor ia l ! *s lano or 
ganlzzate In maniern alter 
nativa r lspet to al tradlzlo 
nnle m e c c a n k m o dl d re 
nagglo dl energle e di rl 
sor^e In funzlone della 
s l ru t tu ra economlca doml 
nante n che le nuove strut 
ture s lano « Impostate sul 
la base dl una effottlva au 
togestlone da pal e degll 
abltantl » 

I plu grossl probleml sol 
levatl dal l ibro sono quin 
dl quello della « a n n a t u r a 
u t b a n a » nel Mezzogiorno 
( t ra t t a to annl fa da Fran 
cesoo Compagna In iiLa po 
Ittlca della elttA ») quello 
della valldlta o meno, nei 
confront! del mondo m o 
derno delle cul ture preln 
dustr ial l (vedl r a p p o n o vil 
lagglo metropol l nelle ana 
llai dl C De Lauwe Vnmvii 
e citlti e dl Berndt Loren 
zer e Horn Idcnlogia del 
Iarchitettura) quello t* 1 
tipo dl svlluppo da Ipotiz 
zaro per i' Mezzogiorno 
aree metropol i tane slsteml 
inlPRratl Intermetropoli ta 
n) rtlrettricl dl M I uppo 

Lando Bortolotti 

I « Saasi » di Matera (disegno d £nrno Calabria) 

II rappnrto dei bambini con la realta sociale 
secondo i libri di testo della scuola elementarc 

Tanto sentimento 
per non cambiare nulla 

Una concezione educativa che e fascista e idealista anche se viene fatta pajsare per una tradt-
zione umanistica e cristiana • Si insegna a non avere alcun rapporto conoscitivo, razionale e critico 
con la vita e la societa - Ci sono le castagne ma non la citta - Servi, padroni e gioia del lavoro 

I p rosramml della scut la 
e lemenUre the r salgono al 
J J apparentemente si nchia 
maim a cei l pr nc pi della 
st iola a t t u a m i nella so 
st in?a sono ancoiatl a una 
concezione idealista e fasc 
bti del rapporto del bamb 
no con la realta sociale -
concezione che v lene !<UU 
passare per i t radizione edu 
cativa umanistica e crlstia 
m » (1) In omigglo al prin 
cipi della scuola at t lva I 
p iogrammi parlano dl «ade 
renza a l lambiente dell alun 
no» della « necesslta dl 
muovere dal mondo concre 
to del fanclulloi) peid ag 
giungono sublto che 11 mon 
do Infantile e « t u t t o Intui 
zlone fantasia sen t imento» 
— escludendo qulndi che II 
bambino possa avere col 
mondo un rapporto rasionn 
le che pos^T Indaeare esplo 
rare capire e ciiticare 

Ambiente e 
evasione 

I hbrl dl testo hanno co=l 
continuato per annl a p a r h 
re ai bambini dell autunno 
delle cabtagne e dell a ra t ro 
tgnorando la realty urbana 
moderna proprlo perch6 la 
realty moderna e raztonale 
prosaica si presta poco al 
1 a t tegglamento estetico SI 
e preferl to non l l lustrare al 
bambini la societa borghese 
moderna ma una realta ar 
ealca In Iftrga mlsura pre 
baTQheie Un llbro del 6T 
per la prima elementare tra 
neve Natale oasserottt PCC 

pnrla della citta una sola 
volta e solo per splr^are che 
col rosso non si a t h a \ e *>* 
la s t iada (2) d r l h rcThi 
moderna vlene fuon so o il 
semaforo I autobus affolla 
to (per dire che b isogni ce 
dere 11 posto) e due descn 
7ioni della strada e dell ae 
roporto tutte « coloie » sen 
za nessun tentat ivo dl com 
prenslone (3) In alcuni li 
brl ultiml la citta. e la tec 
nlca hanno plu spazlo ma 
I at tegglamento e sempre 
« estetico » dl evasione Uno 
parla della stazdone e del 
t reno e invece di spiegare 
qualoosa del funzionamento 
dell organIzzazione ecc per 
eonalizzal «Sono arrlvato 
sbuffa il t r eno» , la *ettola 
si lamenta « che rumore ho 
ma! dl tes ta» (4) Sono ri 
vestlmentl fantastic! che al 
bambino non seruono e che 
servono Invece ad allonta 
narlo dal logget to reale Un 
al tro a r n v a a personahzzare 
la strada la strada e stan 
ca malata arr lvano I dotto 
ii (seguitl da « macch ne 
enorml e s t rane con grandl 
ruo te») Inflne « r imane so 
la a pavoneggiarsi nel suo 
bell abito di asfalto gn 
g io» (5) Un al tro descrive 
la s t rada come una meravi 
gllosa coniuaione di rumorl e 
color! (sembra la ci t ta vista 
da uno che non c 6 mal sta 
to e che rinuncia a capire! 
ciualcosa) (6) 

I prog ram mi sottolinea-no 
1 esigenza di « naturale con 
tinuita > con c!6 che 1 alun 
no ha assaiblto nella farm 
eflla e nell ambiente < I Inse 
anante non puft dlmentlcarr 
l ade ienza e la parteclpazlo 
ne alio vita dell ambiente > 

l a scuoh non de \ e cnnlma 
dire ma sol t in to lllustrare 
! rts--ettt> so<_iale N P S una lot 
tT conlro il i )lcloie t o n t u 
le manitestazionl piil a r re 
t ra te contro la concezione 
maBica del mondo e la « bar 
barle localistica» — per ci 
tare Gramscl Anzl I i lbu 
dl testo illustrano e accredi 
tano RII aspettl plu a i re t ra 
ti I rapportl social! descrit 
ti sono sempre rappoitl dl 
dlpendenza ma In iarga mi 
sura non si t r a t t a dl rappoi 
ti borgbesl ma di rapportl ar 
calcl t ra servo B padione 
come II fabbro e l tmpera to 
re il buffone dl corte ecc 
ecc (7) 

Fissita dei 
ruoli sociali 

1 ruoll sociali sono presen 
tatl come fissi e immutabi 
II chl non si accontenta del 
propria ruolo vlene punltn 
E cosi flbblamo ] a-slno clie 
vuol fare 11 cane e vtene ba 
stonato l as ino che vole\a 
imparare a leggere («cosi 
dopo comanderb a n c h i o a ) e 
Kuai a lui ecc Che senso ha 
questo arcalsmo? La societa 
borghesp non ha bisogno ne 
dl rapportl dl dlpendenza 
personale n6 dl ruoll flssl e 
immutabill E' vero ma una 
mentalita, a r r e t r a t a e sempre 
utile c e sempre tempo per 
« clvlllzzare » vedl le riser 
ve dl manodop t ra agrlcola 
per la FIAT Solo con queato 
retroterra si possono accet 
tare pol I rapport! di dlpen 
dcn7a econamicn e lo sfrut 
t^mento morlema 

1 Uvon cbt vi rmono il u 
Tlratl a) bambini sono dl una 
<"p ica pre inrluslrlale e n 
-.iillano Iso rtti fnot 1 d q iu l 
slasi contesto spesso i \i\r! 
« meatlerl n servono solo per 
al largare II vocabolarlo A 
volte abblamo mestlerl tner? 
dlbi I come t» nrconclapen 
to len ' (8) II lavoro e natu 
ralmente « glo a » I lavorl 
sono tut t l ugual! un Ubro 
parla del lo io lsmo del lavo 
ro e non si aecorgc che st» 
descrlven^o lo sfrut tamen 
to! (6t Arrlviamo anche alia 
fabbrica ma non si parla de 
gll aapetti sociali e tecnlci 
del lavoro BI dice solo che 
Gianni osserva gll opeiai « • 
nel suo cuore U rlngrazl* 
perche lavorano anche per 
l u l " (4 t 

Maurizio LicMner 

La filosofia militante della «rivoluzione liberate » della borghesia 
italiana negli studi di Norberto Bobbio 

La sconfitta di Cattaneo 
II processo s tonco che ba 

poi tato in Europa alia af 
f umaz ione economlca e po 
litica della borghesia la fa 
se cioe in cui essa ha di 
splegatn tutla la sua funzio 
ne r ivoluzionana, § stato 
accompagnato come e no 
to da un grande processo di 
elaborazione teonca i eul 
frutti sono sUti il libernli 
smo politico e I'economi a 
politica classica Altrettanto 
nolo § che questa affermd 
zione si d ^volta nelle sue 
forme tipiclie In Inghilterra 
ed in F ianc ta mentre in al 
t i i paesi europel in partico-
lare Germania ed Italia av 
viene in ntfiido eri in Torme 
oltremodo contraddittorle be 
(n Germania — per npren 
dere la tesi di LukAcs — al 
la a n e t i i t e 7 7 a delle struttii 
l e fa nscont to un * prima 
to > della cultura in Italia 
alia a r re t ra tezza della situa 
zione economics e politica 
corrisponde una cultura al 
t re t tanto se non p\tt a r r e 
t r a t a 

In questa prospett iva si 
pud e sammar e il libro dl 
Norberto Bobbio su Cattaneo 
(Una filosoria militante Stu 
dl su Cailo Cattaneo Torino 
Einaudi 1971 pp 217 L 
2200) i! testo (composto Ha 
varf saggi scntt i dal 1045 al 
lDfifi) oltie a ncos t ru i re ac 
cu ia tamente il pensiero di 
Cattaneo ha un cara t te re 
€ ideologtco » e n f e n t o cioe 
ad un autore cm puo nchia 

mars i quella Lmea tnteliet 
tuale e politica liberal rath 
cale o della « rivoluzione li 
beraie » la hnea di Gobet 
ti e nel recente passato del 
Par t i to d Azione ed in cui lo 
stesso Bobbio si colloca 
L isolamento e la sfoituna 
di un pensatore come CatUi 
neo non stupiscono molto 
ove si consider) lo stato del 
la cultura filosofica e politi 
ca in Italia per gran parte 
del secnlo scorso (« se fos 
se vissuto in Inghilterra — 
osserva Bobbio — sarebbe 
stato contemporaneo di J 
Stuart Mill In Italia fu con 
tempornneo di Antonio Ro 
smmi ») 

Accantnnata la lezione del 
1 illummismo lombardo e na 
poletano e con essa 1 umen 
punto dl n f e n m e n t o naz o 
m l e per un modcrno pen 
sieto boighese la disputa fi 
losofsca si svolge t ra le cor 
rentl dello spiritualismo cat 
tolico I hegelismo d 'accat to 
ed il semplice eclettismo; il 
dlbattito politico vede come 
interlocutor! il « liberalismo 
decur ta to » (la defmizione 6 
di uno s tonco hberale) , il 
c lencal ismo piu o meno rea 
zionarto e le fumisterie rni 
stico democrat iche In que 
sta c corte dei miracoli i 
vlene a trovarsl Cattaneo si 
t ra t ta in breve di un intel 
lettuale fondamentalmente 
legato alia tradizione illumi 
nista e rHzionahsta del 70fl 
il cui discorso fa perno sul 
la imporlanza non solo teo 

rica ma anche s tonco socia 
le della riuoiuztone scient? 
fica 

Le sue tesi politiche, non 
nducibili al solo federalismo 
vedono — o intravvedono — 
nella borghesia 1 < agente 
stonco » di un radicale pro 
cesso di sviluppo politico ed 
economico di cui l 'umta na 
zionale e uno strumento che 
si muova appunto sulld 
strada mdicata dal progres 
so scientifico superando 
ignoranza ed arre t ra tezza 
L andamento successivo del 
la cultura italtana la forma 
zione e la gestione politica 
rielln stato uni tano come 
pud ben vedersi si sono m o . 
si su linee assai diverse Le 

« scole braminiche > (come 
Cattaneo defmiva le v a n e 
forme di metafisica) insieme 
al provincialismo ed alia po 
chezza intellettuale — fatte 
le debile e sca rse ecceziom 
— hanno costituito il t filo 
rosso » della nostra cultura 
bDrghese (anche se pur t rop 
po il confine di classe 6 sta 
to spesso superato) 

Ne sembra necesaario sof 
fermarsi sulle difficolta del 
lo sviluppo economico e po 
litico del capitalismo italia 
no per dirla con Marx — 
e valga per gll incffabili cui 
ton € di sinistra » della e n 
tica romantica al capitali 
smo — < Ci tormenta non 

solo In sviluppo detla produ 
zione capitahstica ma anche 
la mancanza del suo svilup 

po Le nostre sofferenze 
non vengono solo dai vivi 
ma anche dai morti » Quan 
to poi alle desolate const 
derazion! di Bobbio sulla 
sconfitta di Cattaneo e di 
coloro che a questo autore 
si sono rtchiamati e'e da 
chiedersi se e come egli si 
ponea I interrogativo circa 
le cause di quesli npetut i 
fallimenti 

Poiche non si t ra t ta certo 
di scon tn nella «pa le s t r a 
della storia » tra € idee giu 
ste » e « idee sbagliate t fa 
vonte queste da una mal 
vagi a astuzia della ragione 
la nspos ta non puo che es 
sere nella anahsi s tonca se 
condo una determinala pro 
spettiva e determinate ca te 
gone (che per par te nostia 
sono qurllp del matena l i smo 
slonco) dei processi reali 
a t t raverso i quail le situa 
zioni concrete si formano, 
con la consapevolezza e del 
la contemporaneity di ogm 
storia e che di per se ca 
tegorie scienttfiche e rfcerca 
storica non sono sufficient! 
la t rasforma zione della real 
ta quella almeno della clas 
se operaia d complto del 
parti to rivoluzionano Que 
sto dal punto rii vista marxi 
sta ciascuno e I bero di non 
accettarlo ed anche di p n n 
cere su buoni propositi (in 
tellettuali) e cattive real ta 
di classe 

Alessandro Perrella 

Vignette di un umorista spagnolo 

«Sopra e sotto» 
di Chumy Chumez 

Mi portl un po' dove sta I'inglustizin di cui par la , 

«INCONTRI CON DEBENEDETTI» DI OTTAVIO CECCHI 

Contro l'utopia nella letteratura 
( Se un glorno inccoglie 

rni I Luol scrltti ricordatl 
tii) personaggio psrtlcella > 
A qupsio dcslderfo dl Gla io 
mn Dntipnedetti nagl rlspon 
rit O t i a u o Cecthi con la 
publiliin?tone dl sette Inter 
i e it I timontn con Debeue 
tifth Mdrsillo pp 93 Lire 
innot ^iil crl t l rn acomparsn 
nel 11117 Quest! '< Incontri 
ron Debenedettl » aono statl 
volutl ron tcmpostlva punt! 
gliosn puntual l tn per la cor 
rlspondenza pr ima del pro 
prlo t emperamento ad una 
perlustra7ione della nostra 
condi?lone cultural© complu 
ta al rii la o contro le lllu 
sortn prospettlve dplle mode 
l e t t ' n r l p per I es cenza pol 
dl urn verified dt lie ragioni 
d* Un r lvolu/ iane fuoi da 
qh i( hem! mlstil n n t l del 
1 Utopia 

(Vrrrii disegna n tdei 
'ir i Tiomo rhe II i r l t l to vf n 
m tliiLTMHiido ut nil ulLimi 
SLUM innl dl \ ita Idta ri 
uoino i p u n t c t m la pin 
tfptm/mne r v o l i u i o n i r u del 
ITUHXI mo A spo-itare 11 dl 

scorso dal piano del m e w d o 
a quello delle motlvazloni 
Cecchl chlama lo stesso De 
bcnedettl fin dal prlmo « In 
rontrn » nell intsrvtsla del 
(ii i c-iolre 1 uomo dl ogki 
e 1! suo eventuale domani 
6 il prlnclpale oblettivo a cui 
tendo nel mio mestiere dt 
cr i t ico» Implic l tamente si 
ih la i l sce che la funzlone del 
I arte per Debenedettl con 
slste nella conoscenza della 
realty e nella preflgurazlone 
anche delle sue ltnee dl ten 
denza («11 suo eventuate do 
man l» ) prectsamente nel 
1 a lutare « a scoprlre 11 sen 
RO e 11 fine della vita » 

Accertato 11 « potcre man! 
(estnnte» che ha 1 ar te per 
Debenedettl Ceichl fra 
tantl « lepert l i> della sua at 
tlOtn r r l t l t a fernia 1 at ten 
ilone al saisj.lo su F Dt 
Sanctis (del 14) In nuel 
s igs io Debenedettl c o m p e 
u rn ptecisn seeltn cul tuiale 
I! suo lnteics.se non e per I 
De Sanctis < nazlonaie iwpo 
h i e » ma per il De Sanctis 

s tance del slstema hegellann 
e In crlsi eon se stesso per 
un De Sanctis clofe < crepu 
bcolare » Alia le tura anl 
c in fo rmis t i dl De Sai clis 
sc^ue poi ii superamento d 
Cioce nct.^Lnie d J l h (un/in 
ne conostit \a della &cien/H 
I u m e 1 i l t n opera/iorif 
>ono decisive per la defin 
? one del metodo critico d 
Debenedettl per un verso a 
iccupero del De Sanctis 
«crepuscolaren gll e valido 
btrumento dl rlcerca la psi 
cologla del profondo per la l 
tro, la rlvalutazione della 
sclenza In opposlzlone a Croce 
gll consent* 1 Impostazione 
della rlceica sul « personag 
gio part lcel l i > con un prcct 
d imento che cerca < al di Is 
dei senh! le rlvela?lonl dt 
microcobmo p u c a p u t w 
sini e tntenzlonl del macri 
osmo ii 

II metodo si r h i a r h c e d< 
Mniinamente in «Comm 
moiB7ionf p i i vl orla di 
personagcln uomn nel i 
convmzlonc c l i n i amen te c 

nunclata da Debenedettl cht 
«oggi la narrat iva e la 
scien?a sembrano t rasmette 
re con due diversl codici 
lo stes-.o tipo di tnlormazlo 
n > In quesio n t rova to rap 
poi to sulla scoita dl Dt 
Sanctis fra scienza e arte 
iisica e e t t e ra tu ra la ri 
(pica dl Debtnedett i si con 
fi^uta come «opernzlonr 
i n t n o m a n t i c a e antira^io 
nallstica » tale comunque da 
n u b d r e a dlsegnare i con 
notatl reall dell uomo del 
nostri tempi 

La conire ta deflnlzione 
de! connotatl dell uomo dl 
oggl — osserva Cecchl — 
si rlsolve In Debenedettl 
In un concreto Invito alia 
rivoluzione secondo la pro 
gi t tazione marxls ta L ope 
lazlone cu turaie dl Debene 
d t t t i e rosl da Cecchl as 
n i b i t i d m t r o 11 discorbo po 

Itmico che eel! va condu 
cendo contro II rivoluziom 
n s m o uiopKtlco SenoncliC 
I in\ l to alia rivoluzione — 
secondo Cecchl — pare s h 
d i Debenedettl postulate 

pnl sulla base delle lndlca 
zioni sociologiche mutuate 
da W Millo che con ie sue 
specjfiche analisl dl cn t i 
LO le t te rano E ci6 proba 
b Imente per un res duo d 
dilfidenza verso la noziom 
itradizionalci di le t teratuia 
in cui — anche nel caso di 
Debenedettl — Cecchl sem 
b|_v_ln fondo t emeie la n a p 
panzlone del deprecato unra 
nesimo Tanto e vero che si 
premunlace facendo ragglun 
gere In precedenza a Debe 
nedetti «que l punto di ap 
orodo In cui la scienza rle 
see a darcl per pr ima la 
sua informnzlono la lette 
ra tura cl darA pol lo stes 
ao messaggio ma dovui 
adattarsl a un posto dl eter 
na seconda in clasiiflca 
ip 71) Dove e ovvio che 
=e rlpele un messaypio gi 
nnto la let teiatura non h 
piu alcuna funzlone cono 
scitiva 

Ma a questo punt-o r 
rht consisterebbe il valorf 
dell operazlone culturale d 

Giacomo Debenedettl se k 
informazioni che egll ci tra 
smette piuttosto che elabo 
rate au tonomamente ne) 
campo specifico della sua at 
t wta ~ quello della c n t 
ca letterarla - r sultassero 
invece semplicemente rej, 
^trate su un versante diver 
bD e per lul su-.«idiano di 
ncerca? E tn tfll caso co 
me mal Dcbenede tt nnn h i 
considerate la cnt ica lette 
rarla un eserclzlo re tonco 
anzichfi credere dl potere 
attraverso essa « capire 1 uo 
mo di oggi e 11 suo even 
tuale d o m a n i » ? In realta. 
lequivoco non gorge o me 
Kilo e facllmente rlsolubile 
se nel discorso dl Cecchl 
al di \A della diffidenza ver 
so la le t tera tura si coglie 
quella che appare come la 
v\ii vera dlmost iar lone che 

m solo la le t teratura ma 
he la crlt ca k t t e i a r i a 

puo dlvenlre un arma per 
la rivoluzione 

Armando La Torre 

— La vedl come siamo uguall? Una volta sllamo sopra 
noi e I'altra volte state sotto voi. 

Una testlmonlanza sulla 
Spagna ma anche un di 
scorso per immaglni che 
si nvolge agii s i rut tat l d 
tu t to il mondo oltre I con 
liru del fascismo franch 
sta Que=ta torse la pre 
senLazione plu sintetica eo 
esplicativa che si possa ol 
ti ire al l ibnccino dl v 
gnette dl Chumy Chume/ 
Sopro &. sotto I ma dove H 
S di sopra e In n a l t a n 
simbolo graflco del dolla 
ro) TesUmonianza sull 
Spagna perche" Chumez o 
cui vero nome e JDS6 Ma 
n a Gonzales Castrillo) f 
un disegnatore spagnolo 
vlgnettista su! glorn&le 
Madrid e autore di due 
voluml da cui e t ra t ta que 
sta edlzlone della Pelir 
nell! IUE 638 lire 700) f-
dunque dal suol testt t r i 
spare con buona evidenz* 
la realty dl quel ferment 
politico c i e scuote II pit 
se e 1 cui segnl p u mar 
lesti sono nelle dure loti 
operaie dl queste sett 
mane 

D scorso sen7a ronfln 
perche P!inm\ Chumc? 
nd v duare con sorpren 

dent/1 rfgil fi 1 nnrli dl ton 
do dl un permanente con 

flltto dl classe e J! rende 
espliclti can pocbi trat t l e 
tapidlssime bat tute aguz 
zandoll In una Ironla che 
mette spietatamente alia 
oerllna 11 mondo dei «s i 
nori » senza eoncedere 
ampo alcuno 
L autore ottiene qntsi 
suit itn pi iftosi e<.c«z o 

U P In quesM annl nttrn 
e iso u i disi gno U h o l l t 

j ementare che rlcalca ap 
oarentemente perflno ell 
he abusatt (i suoi sitrnorl 

•- no volentien grnssi In 
tnarsina e c i l lndio) , talal 
ra at t raverso un segno 

duro marcato che restl 
tuisce graficamente la do 
orosa miserla della Spa 

?na contadina cun uno col 
sslmn cultura graflca cer 

amente debltr ice a grandl 
maestri del reallsmo tl 
u t lo e sorre t to e st sor 
eprge nd una bafruta ra 
Dida perfettnmentp cji! 
brata mal e q u n o r a ma 
iepp ire mnl esplici 'amon 
< il riascn'lrn C un n 
mtrn ques o rrm Chunn 

( hunie che nnn h sojm i 
jeirirrc 

d. n. 

( l i A propostto della « pa 
roc/m » rleltnttwtsmo one fu 
inscena'a allora dal Mnu*l( 
ro e datln ppftaonola ulticta 
le vedl il recente 11bro dl 
Bmi La pedagogla attlvistl 
ca in Italia Ftf Riumti 71 

(2) Banzi Monti Semi ed 
Innut C? 

(31 BflHsi Mavti c tiltn 
Lstture ed Janus fl? 

(4) Klerek Duirmtt Nuo\« 
letture per un anno f PA 
Garzanti, 77 

(5) Kierek Durante Nuov« 
letture per un anno / / / prf 
Garzanti '11 

(6) Casatt Locati I eggere 
ft hello IV ed Fabbn 6R 

(7) Vedi p c ppttot Rat 
cont! per un annn v Bern 
vnrnd Marzncpn fl/) 

ifli Salwriniibi nrlt 11 M P 
lOErann IV hn In nla ftX 
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