
PAG. 6 / f ' n n i t A / sabafo 27 novambre 1771 

Le banche e la crisi del 1907 
Finanziamcnto delta sviluppo industrial c boom azion 
in uno studio di Franco Bonelli che e un saggio esem 

ario in Italia, a cavallo tra '800 e '900, 
plare di storiografia economica 

N gi awn a CHVUIIO ira 
I Oft i t»ei ii Ncivecentfl I eco 
n in 11 d mi pittstf t o m e l lta 
lin, net quale rappuru dl p io 
duzione d) u p u rapl tahs t ico 
vcnunno s tcnta lHmmte pro 
gredendo ebbe a subl ie una 
t raumatica crisi di crescen 
ta Sorsero quasi dal niente 
impress di grand! dimenslo 
ni n alcunl set ton strate-
Kiel (aiderurgia elettncita, 
m c i i a n l t a chlmicai git In 
d i d drtlla produzlone manl 
feBtarono bruache impenna 
te verso I nltn alcunt pentri 
mount muta iono rapidamen 
Ui vdiLt) c i tu un moto ita 
liano nel pm generate moio 
ri) r presa dell? economic del 
pawn induatrializztm 

Tn forza dl quel moto , die 
t ro i oui bagitort e la oul 
Imponen.'fl Lenin intravvlde 
con nettezza le s t lmmate del 
I Imperialism© abbe a verl 
tlcnrsl un ragguardevole ai 
fluapa dl capitals tedesco In 
Italia deatinat© alia creazlo 
ne c(l quelle banche dl ere 
dlto ordlnar o - la « Banca 
C'umnwclate Italiana» (1H<I4> 
II iCrcdtto Itallannn 11B051 — 
11 nil inter vento volto • 
II snllfcltare or ientare ed as 
slsloieii I'avvlo degll scorn 
pain dell ' lndustrla a piu al 
ta mtensltfl til capital© (ap 
pun to 11 siderurglco l elet-
trld) ll meccanlco 11 onimi 
ro t determiner!, coaguiando 
poalMvamente altrl stimoll e 
for/tt 1 Inedlta evoluzlone 
dell assetto produLtlvo del 
paeee 

Una d i r e t m c e del genare 
parve « b e n presto Tnqua* 
draral In una strategia vol 
ta a fornire sbocchl alle pro-

duzioni doll Industrie ted a 
sea» Ma [ J anche ad un 
tempo Micella quasi obbliga 
tan per chl nella r e a t a lta 
liana dl al lora si r ipropone 
va dl Hconscgulre utill sui 
flclentl a consemlre uno svi 
luppo su larga sea la delta 
presenza e della Influenza 
delle nuove banche » un giu 
dizio questo del tut to plau 
siblle e che veruie formulate 
annl fa da Franco Bonelli 
In un sagglo sul flnanziamen 
to dell Industrie In Italia aeli 
inlzl del aecolo XX 

II Bonelli torna adesso sul 
I argomento (Franco Bonelli 
La orlal del 1907 Una tappB 
dello sviluppo Industr ials 
In Italia, Fondazione Luigi 
Elnaudl , pp 240, L J 500) 

f ier esamlnare da vlclno una 
ase dellcatlsslma ed esaen 

zlale dl quo!la vicenda forte 
di un lavoro dl preparazlone 
che gll ha consentUo di re 
dlgare aloune puntualiaalme 
vocl relative a industriall 
tinanzlerl flnanzlerl Indu 
itrlall awentur le r l ohe ne 
furono protagonist! per 11 
Dizionario BlOQratico elegit 
Italiani e sulla scorta dl una 
documentsz]one inedlta p ro 
veniente dall Archlvlo Storl 
oo della Banoa d Italia 

Va de t to sublto che la de
press lone econornico flnanzia 
rla nella quale II paese pre-
clplto duran te II 1907 per 
quanto provenlente dall eater 
no e s t imata In p r lmo luogo 
dal Bonelli oome una specie 
dl redde rattonem della pre 
cedent* ondata dl febbrlle 
quanto dlaugnale oresclta 
ma Intorno alle premesse 
del suo racconto a SURII stu 

dj dt quadra egli si attegg a 
a clrcospezione e prudenza 
rlnunciando anche ad espll 
Cltare ipolesi che pure si 
a w e r t o n o fra le righe 

SI 6 gi& (js&ervato che 
quella oresclta fu appunto 
contrassegnata dalla edlfica 
zlone dl un p a t n m o n l o indu 
st i ia le dl rhpet tabi ie entity 
Occoi re aggiungeie adesso 
che a cio si venne accompa 
gnando una sfrenata attlvlto 
dl na ture apeoulatlva nelle 
decisive borse valor) del Nord 
invest He da una alluvions dl 
emission! azlonarie delle 1m 
prese In formazlone e ohe 
sol tanto con molte dlfflcolta 
rlusclvano a far breccia prea 
so rlsparmlatorl adusi a con 
ftdare ne) rlposante tltolo dl 
s ta to 

Un tema, questo, sul quale 
si poteva forse scavare plti 
a fondo per Intendere megllo 
anche 1'operato del govemo 
nel mesl aucoesslvi alia crl 
sl ed I) suo grado dl oonnas 
slone oon, e dt medlazlone 
fra I varl lnteressl sezlonalt 
E' lndubblo che 1'awentura 
borslstlca era stata Imposta 
ta da gruppl dl affarisll In 
specie genovesi quail 1 Boza 
no I Bruzzone II Cortese ll 
Flgari che a quel fine pie 
garono gran par te della I) 
quldita delle Imprese non te 
mendo dl rlcorrere a spreglu 
dlcate ternlche dl gestlone e 
dl bllanclo 

Ma sbagllerebbe d a w e r o 
chl ritenesse che le Banche 
quelle che abblamo prima 
nominato ed al tre anccra 
fondate per par tecipare ad 
un banrhet to che si prean 

n inciava piuttosto succulen 
to — prima fra queste la 
Society Bcincaria Italiana 
i S B I > che sard poi I i s m u 
to ptu espabto n e l h pnurosa 
rlvelalrlce bulera dol 1907 — 
disdegnassero dl sosteneria 
e dl profi t tame I a n t e che 
nel corso ed a conclusione di 
quel tormentatibsimi mesl di 
Cronte al a mmaccia del tut 
to ieali5tica dl una chlusu 
ra degll sportelh de la S B I 
derlvante dalla grave sltua 
zlone dl Imrnobilizzo nella 
quale la Banca era caduta la 
« Commerclale u ed 11 « Cre-
dltOB fecero quanto necessa 
rlo proprlo per evitare che 
una Jattura del genere auscl 
tasse pensieri abbastanza 
sgradevoh nel loro stessl 
client! Ne deve sorprendere 
che sl t rovassero al fianco la 
Banca d ' l taha intervenuta 
con fortl lnt?iezlonl dl olrco 
lante la S B I a avversarla » 
del due colossi proprlo co 
me tale non potpva essere sa 
orifloata pena una loro ulte-
n o r e acqulsi/ione d! spazio 
e di potere 

Gll m i l della crisi del 1«07 
— Bonell! e chiaro slno al 
la brutall ta In argomento -
furono a dlr poco o w l quan 
to gravldl dl indicative con 
seguenze le banche tlraro 
no I reml In barca e dlmen 
slonaronc al masstmo I loro 
Interventl dl promnzlone e 
dl sviluppo, le Industrie in 
gravi dlfficolta p n v e o quasi 
come si t rovarono dl font! 
dl finanziamento sl det tero 
a busfiare a cassa nella ca 
pi tale lo stato rlprese ad 
Indebltarst sul mercato fl 

nanziano — anche con I In 
termediazione delle Banche 
- dopo un pen )do d racco 
glimeiito che aveva coinciso 
favorendolo con lo sconvol 
gHni* « boom » nzionano 
spentosi sotto i eo pi della 
crisi Sl sottraevano cosi pre 
zinse risorse all impegno prl 
vato e fu percjo piu d fflcile 
negare nuove lucrose com 
messe alia grande Industrie 
che mlnacclava cblusure d1 
siabtl mentl e al sollto « una 
vasta crisi operala » 

^1 aprlva In questo modo 
una frattura fra Industriall 
speculator! e it Commercia 
le n ohe avra poi svllupp! 
clamoroel e dlrompentl ba 
sta nensare alia oampagna 
contro la « Banca redesca • 
succeasiva d! pochisslmi an 
ni Rlprendevano conslsten 
za e resplro nel pleno ful 
gore del « lungo minlstero a 
forze soelall non Immedlata 
mente omogenee alia crescita 
Industriale del paese SI In 
tenslficavano 1 rapportl dl 
s tampo ellentelare fra buro 
cifizla e industriall speculato-
rl SI venlva Insomma sgre-
tolsndo un blooco dl lnte
ressl e dl tor?e precedente 
mente accorpatosl con fatl 
ca Lo « s ta to» 11 eul Impe 
gno e dlplnto da Bonelli con 
Unto vagamente neutre ebbe 
a rlspntlre in manlera grave 
d) in siffatto scompfljtlna 
memo Era per dlrla In bre 
ve I'lntlera esperlenza gio 
littlana che anche per que 
sto verso sf avvlava ad un 
malfncon r*n t ramnntn 

Giorgio Mori 

Euperienze della nuova musica 
popolare e di lotta in Italia 

Le ballate 
di Trincale 

i) I rutKo I n n t n i e ci e 
Lftpilfiln di ven! caie la 
I Hiiiri t la tmviune popo 
IHK di < l uk iun sta du 
Mute un i tuontro ton un 
t,t ippo di lawn ntori VP 
wui da oani piru. d Ita 
lin a i requentare un cor 
tn r el l enl io studl COrL 
d A n n ia ( t rnnn inlfltti 
trti essi un a nvane enit 
RI uo e uno anzi»no tor 
nati t-emporaneamente dal 
In SviziPta che aflerma 
\ano t ome Trinta le aves 
le ipinU) lui sola a tor 
na ie a votaie in Italia dl 
le ientp piu emigrati dl 
quant! non ne avessero 
( o m i n t i il lavotn politico 
e la atampa Scontiamo 
pure lesagera?ione emotl 
\n In queata lntul?lone ope 
ra a della funnone dl un 
«petsonagglo popolare 
tome Trincalp 

riesta 11 ratio pero che 
II nome dl Trincale era 
•sim I lca tuamentp venuto 
luor in quell inconLro dl 

su i icndo sull Invadenza del 
la penniore televlslone del 
le Lanzoni dl consumo 
iconUu le quali canzonl e 
TV non per caso egli sl 
s M\\a nella < R)3posta a 
i r l e n l s n o i nella Ballata 
dcllH TVi e nelin « Balls 
la d n can tas tone JI i e dl 
the osa vi sl rwtesse con 
t u p p o i i e valiaamente In 
p a r i t o l a r e un usr effica 
u della canzone dl prote 
fill i cli lotta Resta an 
rhe ll latto che in i n n 
ta le manovale dpjla can 
zone venuto dalla Slcllla 
fino a Mtlano per contl 
miare a lavorare cantan 
dt icomp lo presenta M 
L St ranle io nel libra di 
sen L/p ballate dl Trln 
(alp edlto da Feitrtnel 
H n e l l U E a 1000 lire i 
tutt i gll emlgratl nur id lo 
nail sl nconoscono 

E via via che 11 suo lin 
Knaggio e cresciuto dal dia 
Irt to alia lingua via via 
i lip inllo < storle > Hrtigla 
nnli ma gia cosi potent I 
iniprontate alia tradizione 
hkllmna del cantastorle 

td part lcolaie complutez 
?a espiessiva nellj "Can 
tala dl lupara» col ti a 
dizionale effit-ace aft-er 
narsi dl ret i tnto e dl can 
to e con la bellisslma gri 
data InvettWa (male con 
ire «11 mafiusi dl la scia 
ta M assassin! dl slndacall 
stl disco i C tmtnmo In 
s ieme» Melody s 1 ) sl 
forma In lui 1 artlBta piu 
consapevole delle ul t lme 
ballate <« Ballata aenza no 
me ii «Telegramma al pre 
aldente » ecc note; oil an 
che per 11 testo le t terano 
neil ul t imo disco prodotto 
da lui stesso « Canzonl dl 
lotta n) In lui al rlcono 
scono masse sempre plii 
vaste di lavoratorl anche 
del nord 

Perche 1 loro croblemi 
grand! e minimi egli too 
ca con sempllclta « d a uo 
mo comune ii ( n L a p p a r t a 
men to» «Le ferle» ma 
anche « Se Dlo cre6 1 uo 
mo " nell ul t imo dlacoi e 
lnsieme con un coraggio 
polemlco contro II consu 
mlamo t nt ro 11 «model 
lo dl viu.» passlvamente 
incentrato sull automobile 

Onnlvoro nella scelta 
delle musiche dalle arle 
popolarl alia u nuova can 
zone n dl protests ma gul 
da to da un formidable 
Istinto che gll fa quasi 
sempre trovare la via del 
la masslma comunita t iva 
Trincale cl sembra tut to 
ra rlusclre meallo dove 1 
suol i^mi dl esplltlta e 
accorata denuncia sociale 
si incontrano muaicalmen 
te con la clolente pi of on 
dita espres'.lva del canto 
tradizlonale del sud come 
In « Infurno bianco > tul 
la t ragedla di Mat tmarki 
Ouesto non slgnlflra certo 
che lo s Invltl a rinuncla 
re a coraggloal esperlmen 
tl come «Nixon boial » 
che r iprende orlglnalmen 
te 11 r l tmo degll slogan 
nrrldatl nello manlfestazlo 
n d t inda 

Sergio Boldini 

Libri ricevuti 

Poesia 
teatro e 

narrativa 
Domenlco BATACLHI, • L« 

dovetie* FeMrlnelH, Ll 
re 6 000 

Peler HANDKE, i Prima 
del calclo d) rlgorc #, Pel 
trlnelll, pp 1/0, L. 1BD0 

Mario VARGAS LLOSA, 
i Convert• tIonf nella cat 
ledrale pp 360 L 3 000 

Jacques PREVER1 • Poo 
•le canionl pa rob i, Fel 
Irlnell) pp 300 L 3 000 

Leopold Sedar 5PNGHOR 
• Potml afrlcoiTi • Rlt 
toll pp 25S L 3 MO 

Dlno BUZZATI « I mlracfi-
II dl Vol Morel n, Gartan 
tl, pp H, L 3 800 

Charlei M SCHULZ • S 500 
Charlie Brown i Gartan 
II pp m, L 5 500 

Jean GENET, « Tutto II 
teatro« <l Saggutore 
L SOOO 

Gianni ROOARI « Tanle 
itorle per glorare », Edl 
tori R until III pp 110 
L 2 800 

Ratael ALBERTI t Alia pit 
tura t. Editor I Rlunlti pp 
124, H law, L 10 000 

Murllo MENDES, * P O M I I 
llberla *, Atcocemla San 
ion), pp 202, L 1 800 

Louie Ferdinand CELINE, 
« II ponte dl Londra •, 
Elnaudl, pp 373 L 3 5D0 

Alexandra MAN20N1, • Fer 
mo e Lucl<i, Appendlt* 
storlca *u la colonna In 
fame, 1 promes&i iposl 
(ed del 1840 e del 182$ 
1827) Gloria dflla colon 
n« In fume • Flraudl pp 
XLIM • » * 1 069 i due 
vol L ZC 000 

Saggistica 
Ludovlco GEVMONAT, • Glo

ria del penilero fllosotl 
co e tclentlflco vol V 
dall Ottocento al Novecen 
to i, Garzantl, pp 4500, 
III In nero e a colorl, 
L 12 000 

Jean Francoli REVEL, • Ne 
Crlito ne Marx i Rlitoll 
pp 257, L 3 600 

Charlei de G A U L L E , • Ma-
morle della *pe-rania, Lo 
ttorto 1962 D R In oil, 
pp 114, L 2 0C0 

Dennis CHAPMAN t Lo 
itereotlpo del criminals •, 
Elnaudl, pp 27l L 2 800 

VRANICKI, iStom del mar 
xlimo I » Edllon Riunltl, 
pp 480 L 2 800 

GLI ANARCHICI a euro dl 
Aldo de J a co, Editor! Riu 
nitl, pp ?80 I. 8Q00 

BRUHAT OAUTRY TER 
SEN, * La Comune del 
1871 », Editor) Rlunitl, pp 
S00 III 450 L 10 000 

CINA OOMANI interventl 
dt M CUmoril A Jaco-
vleilo S Mllanl e L Va 
iconl Mapoleone pp 17S 
L 1800 

A RICCI e G SALIERNO 
a II careers In Italia i, 
Elnaudl pp 451 L 1 800 

G MARRAMAO Marxlsmo 
e revlslonlimo In Italia • 
De Donato pp 442 Ll 
re 4 500 

B RUSSELL « La conoscen 
za del mondo esterno 
L'anallsl della menle, In 
troduzlone alia filoiotla 
dello matemotka Mlttl 
clsmo e loglca I prlnclpl 
della malemnlire i> Now 
ton Complon Italiana, S 
vol I L 6 000 

Prima edizione italiana 
dei « Parva Naturalia » 

Modernita 
di Aristotele 

<t Nei due scrlttl di An 
stotele sul sogno (De dwt 
natione per somnmir e De 
sommis) — sorlve Freud 
nella sua ormai celebre 
tnterpretaztone dei sognx 
Borlnghierl, 1969 p 12 -
11 sogno vlene definite ct> 
me 1 att!vita pslohica p ro 
prla dell 'uomo addormen 
tato n Da questa acquisi 
zione fondamentale tl crea 
tore della psicoanalisl e 
part i to per la costruzlone 
di uno del piu tiplci s t ru 
mentj analltiol, ohe 6 a p 
punio I inierpreloeione de) 
sognl Non stupisoe qulndl 
che I intelligent* curatoie 
di questa prima edizione 
Italiana dei Parva Natu 
ralia (ARISTOTELE / pjc 
colt trattali naturali La 
tetza pp XXVIII 13H 11 
re 3 21)0) abbia opportuna 
msnle rlchlamaio In nota 
qualcne passo dell opera d 
Freud 

I Purva NaluralKi sono 
delle le?ionl raccolte in 9 
plccol trat tat l qui d i s tn 
bultl sotto 7 tltoll dl oul 4 
hanno argomento biologi 
co e S psicologlco tra 
quest! sl t rovano quelli cl 
tat! da Freud la cui t radu 
zione puo Integrare per il 
lettore italiano 1 Inlerpre 
tazwne dei SoqM di Arte 
midoro di Daidl un altro 
autore dell antichita class) 
ca dalla cui opera (r lstam 
pata 1 anno soorso) Freud 
ha trat to spunto L'interes 
se per la psicoanalisl non 
costltulsce evldentemente 

i unlca ne la principale via 
di accesso alio studio dl 
Aristotele e delle sue ope 
re pslcologiche (sullo stato 
e la proapettiva della oul 
conoscenza utlll considera-
zlonl stanno nell Introdu 
zlone al libra cui r lman 
dlamo) 

Piuttosto la possibilita 
stessa dl stabll lre questo 
legame sembra essere una 
ulterlore prova della pe 
renne utility dello studio 
dl Aristotele la cui opera 
tante suggestion! ha dato 
al penslero moderno ognJ 
voita che quest ultimo ha 
tentato d! condurre un dl 
scorso scien/!/!CD sulla 
realta «La magg)or part* 
di coloro che s occupano 
della natura e t ra 1 medial 
quantl a t tendono alia loro 
arte con intentl fllosoflo) 
- scrfve Anstot-ele - t 
prim! flnlscono con lo stu 
dlare le question! r iguar 
dantl la medlclna gll altrl 
Invece Inizlano 1 loro studl 
medic! dallo studio della 
natura » ( p 4) E la neces 
slta di questo dopplo pas 
sagglo tra pratlca sclentlfi 
ca e pratlca terapeutica 
se mostra ancora la « m o 
dernltii » dl Aristotele vale 
anche oome slntesl della 
opera dl Freud La tradu 
zlone cos! come le note e 
1 ntrodupione dl cal si fe 
detto sono state curate 
da Renato Laurentl 

Fernando Liuzzi 

Le commissioni 
operaie in Spagna 

Documenti e prospettive della lotta di elasse sotto il 
franchismo in un aaggio di Marco Calamai 

Dedicalo a\ compagni spagnoli delle commissioni operaie (disegno cli 
G acomo Porzano} 

< Il capitaiismo non na 
mat regal a to nulla ai la 
voraton Se lottiamo uniti 
possiamo raggtungere il 
successo Se ci prestiamo 
alle manovre de l l avve i sa 
n o saremo nai i colpevoli 
del maniemmento della 
nostra cundizione di schia 
vitii Se rifiutiamo le fa 
cih tentaziom e lottiamo 
per gll obiettivi tradizmna 
h e atluali del movimen 
to operaio umtl su post 
zionl chiare nessuno po 
tra strapparci tl tnonfo fl 
nale Dcsidenamo fervida 
mente che le nostre aspi 
razioni possano reallzzarsi 
per canali pacifici chiu 
dendo defmittvamente il 
ciclo dl violenze che ha 
msanguinato nell ultimo se 
colo la nostra nazione» 
Con queste Indlcazloni d) 
lotta sl chmde II pnmo 
documento naztonale delle 
Commissioni operaie spa 
gnote datato Madrid 3) 
marzo 1966 e che e fir 
mato da piu dl cento d in 
gentl delle C O di tutti 
I settori nmduttivi 

Ruolo del 
sindacato 

tl documento assieme a 
tant altri 6 contenuto 
nella prima parte de) li 
bro di Marco Calamai t Le 
lotta di classe sntto i) 
franchismo Le commts 
sioni operaie » (De Dona 
to pp 311 L 2 000) Ca 
lamas un g JO vane dirigen 
te della Fiom nazionale 
ha compiuto un lavoro pre 
gevole fornendo preziose 
tndicazioni ed approfondi 
menti sui movimenti di lot 
ta spagnoli Calamai nella 
seconds parte formsce UPB 

serle di infoimazloni che 
buno indispensabili per 
comprendere a che punlo 
sia a i n v a t a la lotta n 
vendicativa In Spagna le 
sue possibility di sviluppo 
(I suo mtreccio con la bat 
tagtia politica le possibi 
IH& o meno d) soptavvi 
venza della dit tatura (a 
scisla i mutamenti del 
franchismo il rapporlo fra 
questi nunvi strumenti di 
organizzd7ione sinriacalt 
dei la voraton e le orga 
nizzaziom politiche 

Scnve Sergio Garavin 
nella presenta/ione del vo
lume che lo scopo di Ca 
lamai e dupuce dare una 
mformazione abbastanza 
estesa e di larga accessi 
bilita sutle lotte e sugti 
schieramenti del movimen 
to operaio in Spagna ne 
gli uttimi annt in tale 
quadro poi approfondirp 
I analisi e documentare la 
tnformazione sul fenomeno 
delle Commissioni operaie 

Tutta la par te relative 
al dlbattito tnterno ed 
esterno alle Commissioni 
operaie RI loro ruolo ai 
loro compttl il rapporto 
fra partiti e organlz?azio 
ne sindacale e sopraitutto 
il rapporto Tra i) partite 
comunista spagnolo e que 
sti nuovl strumenti della 
classe operaia fl proble 
ma dell sutonomia I en 
t ra ta in campo di grup 
pi estremisti scarsamente 
consistent! lacerati ds 
continue division) interne 
tn access e sterile pole 
mica con i comunisti e 
con la stragrande magglo 
ranza delle Commissioni 
operaie il travaglio del 
mondn catUilico costiluisco 
no temi di grand? attua 
lita per tutto il movimen 
to democratico e socia 
lista 

La vistone dei proble 

ml anche del piti parti 
ciilan che Calamai offie 
e s tmpre collegata al qua 
dro nazionale ai mulamen 
ti economic! agh obiettivi 
di lotia generale contio tl 
franchismo Fin dal 1962 
quando scendono in scio 
pero i minaton delle Astu 
ne le Commission! elette 
da tutti I lavoratorl gui 
danD la lotta, accanto alle 
rivendicazioni salanali e 
normaiive — e quesia una 
cara t lens t i ra nuova - ap 
pare per la prima volta in 
modo esplicito la nchiesta 
del diritlo di sciopero e 
delle lihorta sindacali Ca 
lamai tiene ben saldo que 
sto legame fra lotta riven 
dicativa e ba t tagha per la 
liber ta e la demncinzia 

II Partito 
comunista 

In questo quadro Cala 
mal sottohnea il grande 
contributo dato dal Par 
tito comunista spagnolo al 
la crescita delle Commis 
sioni operaie « L obietttvo 
- s cnve I autore - e di 
costruire a t t raverso un in 
treccio costante dl attivi 
tit legali ed illegali un 
mnvimento di massa uni 
tario e autonomo di allar 
gare le lotte nvendicative 
di porlare alio scontro di 
classe strati sempre piu 
ampi di lavoratorl di im 
porre nella pratica lo scio 
pero e i diritti che il re 
gime e il sindacato verti 
cale negano al mnvimento 
operaio e che soltanto lo 
sviluppo del movimento di 
massa pud s t rappare al 
I avversano di classe i 

Messandro Cardulli 

Un 
cadavere 
di monrfo 

« Morgue » tradofte 
da f-ertucoo Masini 
le poesie di Gof i tned 
Benn che sono « de-
scr 7ioni clmiche » di 
una German a e di 
una societa m «;tacetO 

Gottfried Benti il tutti 
1 lid i di prolt ^slone la te 
va. il medico Malgrado il 
ffitto che alcuni studios! 
ahhiano nlevatii n hi) ma 
specie dl ic siionr dpJta 
personalltA non il pun di 
re che la visions delle co 
se e della vtt,a che gll de 
r vava dalla sua profpssio 
ne e qu ndi dalla sua for 
mazlone culturale non ab 
bin (Miner n anche la 
sua produzlone pnetlcn 
(Gottfried Benn Morgue 
Introdiirionp e t radui ionf 
di Perruct io Ma->ini El 
naudi pp IDS lire 80f)i 

Le scandalo^e e ignobilt 
viscere dell umanito sono 
esibite da Benn con (red 
da e dlrei p rofess iona l 
tin senso medico) impaa 
sibil lta, ma proprm d t 
questo terreno e m p a r w i t 
cadaveri sezlonati sangue 
rappreso e cancrene na 
see una poeiia Indlscutlbi 
le in quanto tale Una 
poeaia fatta dl deKrizioni 
«cllnlche > dl macerle in 
t e n o n messe in evldenza 
percorrendo il cammino in 
female della realta, II pa 
nico metaflsico del nulla 
concentra lo sguardo di 
Benn su del particolarl 
atroci ed ojweuivi e co 
me una lente di Ingran 
dimento ne allarga spieta 
tamente I alonp semant i to 
lo rende asioluto II corpo 
devastate dlventa tu t to dl 
vpnta veramente nil pant* 
no chlmlco flslco del spcolo 
XIX con le Impronw del 
tacchi del positlvismo su) 
volto» Fors« per la prima 
volta In manlera coil coe 
rente ed assolutn « I Ache 
ronte ha wmmerso lOMm 
po II e le pallid* muse HO 
no ormai cadaveri di out 
tane dal dentl d oro 

II nulla della materia 
sembra ^ e l a r e i g t rmi dl 
un r lbaltamento nel Nulla 
della metafisica tfn nel 
le niovanlli ed iniraniijien 
tl poeale dl Morgue Piu 
tardl «11 momento dioni 
slaco nlchlllsta si pinchers 
e sl compiiirft in IUPIIO 
apnllineo della forma » co 
me ha notato P e r r u t n o 
Maslnl - ottimo t radul 
tore dl Morgue - in un 
suo -.agirio dedicate a Oenn 
e tl nwkiUimo tPadova 
19fi3i In questa d u e / cine 
nelle poesie della vecchiaia 
i sempie t radot te da M isi 
ni e pubbllcate da I? nau 
dl dpresludp) si puo no 
tare rome II di^t-acci dal 
la realta la liintananza 
hcrum de dalle coie abbia 
trcvato una piu consueta 
e ^aggla colloca?ione ideo 
logu-a ed estetica «Que
sta forma dl anacoresi in 
terlore dl mHtica senza 
Dio * la pr iiessione dl 
fede dell ultimo Benn cht 
Iniravede nplla relisrione 
dell arte I eairemn luua 
da la rcaltA e qutnd I au 
teduperamentn -wi-tt del 
nlchll ismon Questo t pn di 
evolution* puts forse ren 
dere a posteriori meno 
sorprendente che ll poeta 
di Morous abbia non so
lo red mo al nai ismo ma 
se ne sia fatte oropagan 
dlsta addir i t tura dai mi 
crofoni della radio pro 
pno nei momente in cm 
s r r i t ton del calibio di Tho 
mas Mann Alfred nnobltn 
e Pranv Werfel e moltl 
altrl si avvlauann ormai 
verso 1 esllio poi ttco 

Ma un poeta come Benn 
sembra essere mfllgrado se 
stesso inaccettabile al n* 
t ismo che vede nelle sue 
opere * tiplci capo la von 
giudalci c s a nulla gll 
serve sostenere dl essere 
« em relnblUtlger Arier» 
un a n a n o puro-.an«ue D al 
tronde Benn non e 1 pr! 
mo ne saift l ultimr ve 
ro poeta polMlcamente re& 
zionano basti pensate agli 
abbagll Dolltlcl di un 
Pound 

Francesco D'Anni 

Ristampa della monografia di Bruno Zevi su Biagio Rossetti architetto di Ercole I d'Este 

Messaggio moderno da Ferrara rinascimentale 
L lmportanza che in misu 

ra sempre crescente vlene 
assumendo 1 anallsl delle cit 
t& contemporanee ha favorl 
to e favorlsce la produzione 
d una vasta letteratura ftlo 
logica e storlografica sulla 
•rganlzzazlone e 3ulla forma 
zione del compless) urbanl 
sulla nascita d u n a dlsclpli 
na urbamstica e sui momen 
ti che trovd 1 piu Interes 
santi contrlbutl II IIbro dt 
Bruno Zevl che e la riedlzio 
ne ecanomlca della grassa 
monografla del 80 («Saper 
veder 1 urbanlstica Biagio 
Rossetti architet to ferrarese 
II prlmo urbanlsta moderno 
europeo» Einaudl pp 383 
III L 7 000) prende In eaa 
me la nascita negll ultim 
anni del 400 del piano urba 
nlhtlco di Ferrara e che n 
mar ra come ampiamenir 
viene dlmostrato nel libio 
uno del rarl e piu probani 
esempl dl un urbanlstica al 
tamente quallflcata e quan 
to mal Interessante anche a 
pm modern 1 sondaggi cri 

tici 
Deri ata da un ar t l th iss i 

ma colonia romnna Terra 
ra sede del potere estense 
nel KV secolo fu conceplta 
da Ercole I d Cste In un 
grandioso progetto di am 
pllamento anziche rlcori e 
re ad aichltett i ormai affer 
mat! I intpnzjone fu affida 
data alia personalltA di Bia 
gio Rossetti arclutetto del 
ia stessn Perrara che rea 
IIZK6 tale disegno attraverso 
la giunzlone di nuovl quar 
Den al vecchj tnsediamenti 
medlevall nuovl monument 
e nuove aree dJ rlfenraento 
e dl percorso 

Nacque cos) I addlzlone 
detta «e rcu lea» dal nome 
del signore che la voile ed 
c come oggi la crltica e 
prDnta a riconoscere for=;p 
1 p u interessante fenomeno 
li p anilicazione u rban l s t l n 

the la cultura rlnasclmenta 
le seppe produrre Ancora le 
gate ad una matrlce medic 
<-ale ll Rossetti trovd 11 mo 
do di fondere la pienezza ii 
una tradizione con le n u o u 
tportf non ignoro la vore 
ci! personalita come 1 Albcr 
ti o Francesco di Giorgio 

ma nnvestl tutto queste lin 
una lucida coscienza dei ter 
mim che 1 antica Perrara vi 
\eva laccrebbe attraverso 
una Intelhgenussima opera 
sione di saldatura e dl t,on 
unuazione uso i nuovi del. 
taLi della scienza rmasD 
mentale come la prospetti 
va o tl rigore dei traccian 
linearl ma non si blocco mai 
nella foimula e nella ngfdi 
ta degli schemi 

Fer ia ra crebbe cost Umpi 
da rlconobcibi e e tuttav i 
•iUlficlentemente flessibile pci 
reggere alle successive solle 
LitaziDnl tante che ancoi^ 
aggi come sostiene l au to i t 
piesenta una s i ru t lura capa 
(.e di conienere 1 aggressioni 
luaii sempre squalif cante t 
miatificatona di un edihz 
incontrollata s a tipolog ca 
mente che d s t n h u t w a m e n t t 

Dalla sua prima pubbliLa 
' lone edita intorno al 4o 

Verso unarch i te t tu ra orgn 
lea» un particolare orlen 
imento ha portato Zevi at 
averso una v sione sostan 

?ialmente spaznl ls ta ad ipo 
t zzare speclfiche categorlt 
dl lettura del fenomeno ar 

chitettonico secondo una loi 
iiazione sostanzialmente idea 
lista che lo aveva spinto ver 
so ll mlto wught iano e ic 
aveva fatto sostenitore di 
una architet tura oiganlca 
come s u p e n m e n t o della cri 
ii razionalista 

Questo sagglo segna 11m 
alo di un nuovo clclo di ri 
e tche sufflcientemente com 
pletata 1 indagme sull a r c h 
tettura contemporanea Zev 
sembra ncercare In tenome 
ni preceden I la coniermH 
alia continuita e organlcita 
dell idea architetteruca (t 
urbamstica non esistendo 
Hat tu ia possibile fia le duc 
osei La Ferrara dl Eicole 1 

viene cos! letta e com men 
tata con I Intenzione dl d 
mostrai e come un problem 
irbanlstico e archltettonico 
^ffrontato nl gius o livel < 
dl compless ta si espllcitu 
altraverso un lingua^^io VH 
rlabile ne) vocabolarlo mn 
lostanzialmente organico ne 
e s t ru t ture slntattlche 

La clttfe estense e portal 
ome esempio dl unurban i 

«tica moderna e nello stcs^o 
tempo ben rlspondente alle 

apeciliche eaigenze dl cit 'a 
rinascimentale ma tu ra nella 
immagine e nella s trut tura 
e r r ponden t e a tut to 1 insie 
me delle determlnazlonl dl 
stributive e spa?iali fu cosi 
ideata come medianone t ia 
I esigenza del prlncipe e It 
necessity popolarl come con 
trapposlaione e nello stessn 
tempo lusione n a la ferma 
t mblematictta del palaz/o 
rtucale e la dlnamicita dp 
percorsl e dei raccordl come 
ur. organ imo concretninen 
u vlvibile bcandito attravei 
->o 'a genlale revisione d 
Luttl I postulatl una icunen 
tall 

Un Impianto qumcll ideolu 
>,icamente razionale che if 
i t \ a gia conto dl come u m 
uganizzazLone urbana doves 
ie esapre plu che un omag 
^io otierto alia sua classt 
l lngente un luof,o fru bilt 
i disposizione della collett 
vita 6 !r tunzione di ui 

tomi dl vita 
II sagem coiredato dn in 

ibbondan' sslmo material! 
n f l co t bibl ngraflco ha i 

oiegio dl r lpioporre 1 epNn 

d o lerrares.fi e in s tcondo 
luogo rlcollocare al glusto po 
sto la figura di Biagio Ros 
sett che lnsieme alio sua 
<addpione» era state Ingiu 
s tamente sottovalutato dalla 
magglor par te del critic! che 
pur ne rlconoscevano t e c t e 
aionale bravuia L a u t o u 
stesso premette che ignora 
to da antlche personalita t o 
me il \ a s a n e 11 MlllzK ap 
pena t ra t ta to In tempi p u 
lecentl da scr i t ton comr1 il 
aiovaiinon) e 11 Miimlotd 
>olo A Venturl i l l dedica 
un intero parngrafo Imom 
prensione che fa enpo a com 
plessp rat ion! il cui noccio 
lo sarebbe per Ze \ ! il suo 
essere fuorl da! geneiall e 
' plri schemi del n genio« 
rlnascimentele e qumdl es 
^ere stato imHfetrabik p t r 
la maggior parte dell mte 
resse critico In tonrlui,ione 
in nlancio interessante rlc 
o dl stimoli a suaess ive ri 
< rche e sicuramento un P O 

e?/ab!le ont r lbute alU 
' i ' „ n h i qr h let ton ca 

Alessandro Paglteio 
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