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Arte e vita 
di Paul Klee 

La straordinaria trama di idee e di opere del grande pittore nelia ricostru-
zione esemplare del figlio Felix • Pensiero poetico e pensiero figurativo 
Una molteplicita teorica fondata sull'osservazione dell'ambiente quoti-
diano - La tristezza di essere un epigono e la via d'uscita nella satira 

Al contrano di tante mo
numental] monografie di 
artisti, viziate da un rispet-
to reverenzlale. apologetl-
co (e pcrflno devozlonalc) 
che e quanto di piu lesivo 
possa capitare ad un gran
de maestro in fatto dl dl-
savventure critiche, questa 
«VUa e opera di Paul Klee» 
scritta dal figlio Felix e 
ora pubblicata anche in Ita. 
lia (Elnaudl 1971, lire 6000). 
direi che si possa definlre 
esemplare: tra i'altro per 
11 modo con cui Peccezlo-
nale abbondanza dei docu
ment! e saldata all'lntero 
discorso accrescendone. an-
ziche Impacciarne, la limpi-
dezza; e per la qualita del 
piii palesi Interventi crlti-
tici, che sono dl quella rara 
specie che concreta Pacu-
tezza delle Ipotesl in quan-
tlth di Informazione. 

E non e che 11 vero rl-
spetto manchl. Anzl. «In 
primo luogo io ritengo la 
parola di mlo padre — av-
verte Felix Klee all'apertu-
ra del libro — piu impor-
tante di qualslasl altra opt-
nione che possa venlr for* 
mulata da me. Questa e 
anche la ragione per cui ne 
clterb gli scritti ogni qual-
volta ml sara posslblle». 
Questa premessa, la cui Im-
portanza si pub commlsu-
rare alia straordinaria qua
nta di Klee scrittore. e 
largamente glustificata non 
solo dal contributi sceltl 
nell'affasclnante corpus dei 
diari e delle lettere. ma an
che dall'inserto Integrale dl 
alcuni testl famosi e caol-
tallssimi; come la «Confe-
renza dl Jena ». nella quale 
P artista sdrammatlzzava 
precocemente le piii fuor-
vianti contrapposizioni po-
lemiche tra «astratto» e 
« figurativo». e che — per 
la portata degll argomenti 
trattati e la chiarezza con 
cui vengono discussl — e 
forse 11 piii splendido do-
cumento non solo della sua 
poetica ma anche dell'inte-
ra produzione teorica delle 
« avanguardie storiche ». 

Momenti 
emblem atici 

Interessano la storia del-
Pavanguardia in generate 
anche le inedite note auto-
blografiche pubblicate nel 
capitolo intitolato alia for-
mazione artistica: auasi una 
estrema abbreviazione re-
trospettiva e meditatissi-

ma dei famosi dlari: slnte-
si dunque del concorso dl 
molteplici interessi (must-
cali, teatrali e letterari ol-
tre che figurativi) e di tutte 
le complesse esperienze ed 
Incontri che formano la 
preistoria della sua poe
tica. 

Paul Klee 

Per cltare solo qualcuno 
dei momenti piu emblema
tic! comuni a tutta una ge-
nerazione artistica, ricorde-
r6. ad esempio, quella ((tri
stezza di essere un epigo
no » che sigla il suo primo 
viagglo («di studio » secon-
do la tradizione) in Italia 
(« il primo tirocinio a Roma 
sentito come una umiliazio-
ne»): o la via d'uscita vi
sta nella satira, « guerra a 
coloro che degradano Puma-
nlta»: dimenslone costan-
te (anche dopo Pabbando-
no della maniera grottesca 
del primo ciclo di acque-
forti) della sua opera e del 
suo stile di vita, e che si 
accentuera, aiutandolo a 
voltar la collera in arma, 
negli annl del buio nazista; 
o ancora il momento di 
impasse dovuto alia dfffi-
colta di far coincidere ((pen
siero poetico e pensiero fi
gurativo », cioe formale: 
quel « circolo vizioso espres-
sionLsta », com'egli dice, che 
e indice di una condizione 
tipica dell'avanguardia non 
francese (si pensi a Boc-
cioni) esposta contempora-
neamente alle sollecitazio-
ni convincenti ma contra-
stanti tra loro dell'impres-
sionismo e del post-impres-
sionismo. 

Gil appuntl, come I diari, 
si arrestano al 1919; ormai 
la « formazione » e compiu-
ta, le scelte e gli incontri 
sono quelli definitivi. «Pren-
do — scrive Klee — un 
punto di partenza per la 
m'a creaz'one remnto. on-
ginario. dove presuppongo 

delle formule per l'uomo. 
g'.i animali. le piante, te roc-
ce e gli element!, per tutte 
le forzp che ruotann Insie-
me». Sara. Insomma. per 
parafrasare altre sue paro

le, « astratto ma con ricor-
dl»; e In arte sara in con-

tlnua tensione dinamlca tra 
ironia e dramma. tra le ra-
gioni rigorose della «co
st ruzione» e la disponibl-
lita ai suggerlmentl dell'in-
conscio e alia geografia del-
Pimmaginazlone. Affidato il 
pi(» spesso al padre nella 
prima lnfanzla, e piu tardl 
allievo del Bauhaus (rinun-
ci6 tuttavla alle arti plastt-
che per la regla tealrale), 
Felix Klee dlstllla anche 

1 proprl ricordl per rlco-
struire a brevl cenni II re-
troterra culturale e quoti-
diano di un'opera «la cui 
incredibile molteplicita st 
fondava proprlo sulla quo-
Mdlana osservazione del-
Pamblente circostante ». 

Passione per 
il teatro 

II discorso risulta percib 
abbastanza denso di spunti 
rilevanti per lo studio del-
Pope ra: dall'lncldenza del 
viaggi sulle varie fas! della 
pittura (non solo il rap-
porto notissimo tra il viag-
gio del '14 in Tunisia e la 
scoperta del colore, ma al-
tri. come quello tra la vi-
sita ai mosaicl ravennati e 
la cosl preziosa e diversiri 
cata fase divisionistica del 
1930), a quel nodo critico, 
non ancora chiarito come 
merita. che si pub intitolare 
alia passione per il teatro: 
che in Klee ebbe esiti de-
terminanti. certo di non ml-
nore importanza, e di natura 
ben piu complessa e pro 
fonda, del tegame palese ma 
episodtco intrattenuto da al 
trl col mondo del circo. 

Non c'e dunque nel libro 
differenza sostanziale dl 
tono tra i capitoli piii abio-
graflci» e quell! piu acri-
tici». Ed e sempre la fitta 
trama di rapportl tra arte 
e vita che viene ripercorsa 
— come per successive tra-
sparenze — nel capitolo 
dove Popera viene messa a 
fuoco, con un metodo ben 
pertinente alia sua natura, 
per nuclei tematicl. Per cia-
scuno di questl gruppl 
(« teatro e musica », « ani
mali ». a humour e flloso. 
fia », « paesaggio , « fisio-
gnomlca ». « archltettura », 
«guerra e catastrofe») 
Pautore raccoglle inoltre — 
aorendo 11 discorso su una 
direzione di ricerca piii che 
suesestlva — un elenco dei 
famosi «titoli» (da glrare. 
quasi, per competenza. aell 
storici della poesia in pa-
ro'e!) che e utile confron-
tare con la rassegna. In 
aoDendice. de! divers! crl-
teri di racrolta e classifi-
caz'one delfopera. 

Anna Maria Mura 

«Rivolta e strumentaliz-
zazione» di L. M. Satriani 

I nemici di 
Reggio 
Calabria 

o Reggio Calabria, rivol-
ta e strumentalizzazione ». 
e un volumetto che Luigi 
M. Lombardi Satriani pub-
blica nelle edlzioni di Qua-
lecultura. con merit! e li
mit!. dl cui lo stesso auto-
re e consapevole Un argo-
mento cosi grosso. rivela-
tore delle non risol-
te contraddizion! meridio-
nali. avrebbe infattl richie-
sto — com'era nei proget-
tl dell'autore e del colla-
boratori — un'indagine in
terdisciplinary che desse 
piu corpo e spazio ali'in-
treccio di problem! econo
mic!. sociali e storici rhe 
esso sottende. 

Ma se cio e stato lmpos-
sibile. rimane il merito di 
aver rlpreso il coragg'.oso 
discorso di un Ernesto De 
Martino. II quale riteneva 
essenziale. alia compren-
s:one degll event! storxo-
polifci del nostro '-empo, 
la delucidazione critica 
operata dalPintemo — e 
tuttavia senza facili re!a-
tivismi ne mitizzaz on! 
estetizzanti — dell'e/nos 
come antefatto della stessa 
storia moderna. e in parti-
cotare di que! valor! e di-
svalori della cultura conta-
dina. che sommuovono an
cora nel profondo la com
plessa e stratificata realta 
del Sud 

Cosi la dtgnita negata, 
Vansia di giuttizia. Pattac 
camento sacrale alia terra 
In quanto fonte di vita 
(ben diver so dalla borghe-
se retorica di «patria»), 

sono elementl autentici an 
che se astorici di una cultu 
ra subalterna e ambiva 
lente che — sostiene giu 
stamente Pautore — e sta 
to facile a dei politicant! 
furbi intorbidare fino a 
confondere Pistinto dl clas 
se degl! sfruttatl con l'idea 
di una calabresila concul 
cata e da iifendere * in 
sieme*. derivandone addi-
nttura una finta sol:dar;e 
ta de! ricchl verso I pove-
n. verso gll emlgratl: ne 
mici de! quali sarebbero 
stati cosi non gli agrarl. i 
padroni di sempre. ma le 
istituzioni democratiche. 11 
parlamento. i partiti. la 
reeione 

II libro pone qulndl 11 
problema di una compo-
nente della cultura delle 
classi stibalterne «che ha 
caratteristiche tall da po-
ter divenire antagonists • 
e saldarsl. no! diremmo. 
al'.a elaborazlone scientlfi 
ca del reale propria del 
movimento operalo Sareb 
be lungo riferlre come lo 
autore veda i limit! teor!-
ci e pratici per cui questa 
saldatura non parrebbe 
awenuta; ma e da condi 
videre Pindicazione che dl 
c'd Pha mosso a fare Pa 
nallsi. e cioe di «un'an-
tropologia politicamente 
impegnata... che utilizzi ri 
gorosamente i suoi stru-
mentl di lavoro. senza esi 
mersi da una scelta politl-
ca di fondov 

Sergio Boldini 
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Laterza. pp. 5C3. L. 5.800. 
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Laterza. pp. 254. L. 1.200. 
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pp. 255. L. 1.000. 
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Interrogatorio di un giovane americano (disegno di Franco Mulas) 

Un'antologia di testi poetici e culturali della 
«Nuova Frontiera» curata da Fernanda Pivano 

L' altra America degli anni 60 
Qual e PAltra America? 

Quella di Malcolm X e di 
George Jackson appena as-
sasslnato nelle carcerl dl San 
Quentin o quella che dal do-
po^uerra ad oggi. attraverso 
rapide e spesso indolnri evo-
luzionl col ricorso ad ognl 
tipo dl media, conquista una 
fetta sempre piii rilevante di 
ribelll. maudits soddisfatti. 
disadattati. profeti e santo-
ni? Naturalmente la dlcoto-
mia e pretestuosa e soprat-
tutto Ingiusta nei rlguardi 
dei primi ma vuol porre sol-
tanto Paccento sul caotico 
fenomeno ohe da anni mve-
ste gli Stati Unit!. 

«Questo e beat: amare la 
nostra vita fino a consumar-
Ia» disse Kerouac intervi-
stato. e solo Pinzenuita cul
turale dl un mediocre scrit
tore poteva permetters! una 
affermazione cosi perentoria 
e spacciarla per assenza 
qualitativa. 

Ad ognl modo. dal prlml 
beats accesl di sterile vita-
ILsmo di chlara derlvazione 
europea (Rimbaud. Esenln e 
cosl via), al neoumanesimo 
delle teste d'uovo covate dal 
Kennedy (suonatorl anche 
loro d'organetto dl una rlge-
neranda umanita nonostante 
la guerra). dal paclfismo 
della love generation Hippy. 
agti ultiml moviment! di li-
berazione. al dllatamento ar-
tificlale e spirituale della co-
scienza con Paiuto della dro-
ga e della mistlca Zen. si 
assiste da anni a varl Iivelll 
neell Stati Unit! a una cre-
scente e talvolta generica 
ondata dl dlssenso e dl ri 
fiuto, la cui complesslta po
litica e soclale Impllchereb-
be un lungo discorso dl « dl-
stinguoo forse ancora pre-
maturo 

D'altra parte sarebbe an
che troppo facile riflutare 
quella che ci sembra talvol
ta soltanto una sterile Drote-
sta libertarla. e dimostrare 
come di questa protesta 1) 
sistema 3i serva per frenare 
process! dissolutorl oiu perl-
colosl: sta dl fatto che rl-
fiuto generico a un alienato 
e organizzato establishment 
dlssenso individualistic© o di 
gruppo a una tecnocrazia 
sempre piu rigida e Inuma 
na sono sintomi d! un disa 
gio assai piu radicale. che 
ha dimostrato di poter con 
flulre. simpatetlcamente e 
con progressiva accultura-
z'one. in moviment! piu 
avanzati. in quanto permet-
tano formazloni dl aggrega 
zione politica pio mature e 
coerentl degli obbiettiv! rea-
11 e reallzzabili. 

Per una conoscenza parti-
colare e dettagliata del fe
nomeno del dissenso negli 
Stati Uniti. si pud ora ri 
correre all'antologia curata 
da Fernanda Pivano (La 
America negli anni setsanta, 
Oflicina ediziom. 1971, pp 
574. L. 6000). di cui e uscito 
solo 11 primo volume, che 
raccoglle testi poetici e cul
turali della Nuova Frontiera 
americana. mentre 11 secon-
do volume preannunclato ne 
curera soprattutto Paspetto 
sociologico e politico. Pecca 
to che disguidi editorial! ab 
biano contribuito a un rltar-
do di tre anni: PantoloE'a 
infattl avrebbe dovuto usci-
re nel 1969 e a tale data si 
attiene la raccolta del do
cument!. I quali. nel vorti-
coso mutare delle prospetti-
ve. possono facilmente ap-
parire anche a breve tempo 
come appartenenti a un Ion-
tano passato. 

Rapide 
sintesi 

Oividendo 1 testi della con 
trocultura. non secondo 1 ge-
neri ma a secondo i process! 
di pensiero e di comporta-
mento che I! hanno suscita-
ti n. la Pivano permette una 
prospettiva di iettura agevo-
te e guldata nel magma in-
distinto delle proposte e del
le occasion!, premettendo ad 
ogni parte della raccolta ra
pide sintesi documentarie 
dove riaffiorano gli aweni-
mentl piO salient! e determi 
nanti del decennlo appena 
trascorso. 

Ma Plnteresse preclpuo 
dell'antologia consiste. oltre 
che nell'argomento stesso. 
nel fatto che tall document! 
sarebbero stati presto di ra
ra reperibilita. affidatl come 
sono al circulto alternativo 
delle riviste underground. 
spesso ciclostllate. saltuarie. 
presto moriture per difflcol-
fa economiche e repression! 
pollziesche. Anche se. per 
una che muore. ne nascono 
died contemporaneamente. 
sovente a numero unlco e 
subito preziose per In colla-
borazione gratuita di poet! 
e scrittor! del livello dl Olnz 
berg. Bour roughs. FerHn-
ehetti. Katzman. ecc: Ever
green. East Village Other, 
Son Francisco Oracle. Fuck 
vou: a magazine of the Arts 
sono soltanto alcuni del tlto 
li piu not! di questi periodic), 
che poco hanno da spartire 
anche con quelli piu avanzati 
della New Left tradlzionaie. 

Sono tuttl animati da uno 
stesso proposito: il tentativo 
e la necessita di sfuggire 
alia mercificazione pubblici-
tarla. che gia trenfanni fa 
Walter Benjamin aveva evi 
denziato In una precisazione 
ormai celebre del suo saggio 
su Brecht: «L'apparato bor-
ghese di pubblicazione e pro 
duzione e In grado dl assl-
milare e persino rendere no 
to un numero sorprendente 
dl temi rlvoluzionari senza 
con questo gettare 11 dubbio 
sulla propria base o sulla 
base della classe che lo con-
trolla » Da cui. la soiuztone 
underground e il ricorso a 
tuttl I canal! di vend ita e 
propagazione connesslvl. 

Si trova di tutto in queste 
riviste: poesie sulla droga e 
sull'allargamento delParea 
di consapevolezza lnsieme ad 
lnni di llberazione da ogni 
tabu sessuale. profession! di 
maledettismo lnsieme a pro-
clam! contro la guerra del 
Vietnam, per Pobiezione dl 
cosclenza. per la lotta in fa-
vore del negrl; intervlste ai 
magglori protagonist! (da 
Ginzberg a Timothy Leary). 
resoconti dl rlunlonl pslche-
deliche, dibattitl. denunce di 
repression!, anallsl dei varl 
aspetti della controcultura: 
dal free cinema, al teatro 
off-off. a! Light shows, al
ia stamps underground, al 
bottoni . 

SI ondeggla da un'ontolo-
gia mistlca della realta. re-
cuperata pragmatlcamente 
tramite la droga e ldeologi-
camente tramite le religion! 
nrientall. a coragglosl impe-
gni politic! nel riconosclmen-
to dei metod! fascist! delta 
tecnocrazia capitallstlca: il 
Vietnam. la repressione e lo 
sfruttamento razziale, la 
funzlone alienata degli stu
dent! e degll Intellettuall 
borghesl; da front! di libera 
'.ione sessuale al movimento 
per I dlrlttl civil! (il Free 
Speech Moviment della ri-
volta dl Berkeley). In un ten
tativo d! futura e auspicabile 
simbios! tra politica e eco-
nomia da una parte e llberta 
ctvili e sessual! dall'altra. 

Da dove comunque si puA 
sempre rlcavare un vafore 
positivo: la concretezza e la 
aderenza dei tern!, la loro 
osmosi con la realta civile 
e soclale del paese. II che 
non e tanto un fatto nuovo 
quanto un dato costante del 
la cultura americana Per 
cid tanto piO estraneo e pe 
ricoloso ci appare. tra Pal 
tro. il ricorso a dottrine 
oriental!, a mlstlcismi mala-
mente appresl. magari pre-

vio soggiorno in jet da un 
santone indiano: un nfiuto. 
o megllo una fuga dannosa 
da quella socleta. pluttosto 
che una critica e un'idea di 
una nuova socleta adeguata 
agli attuali presupposti tec-
noiogici e sociologicl. 

Da un punto di vista stret-
tamente letterario — ma e 
glusto osservare che Plnte
resse di questi documentl 
supera il piano delPanalisi 
letterarla. che divlene am-
bigua, forse lllecita nella mi-
sura In cui & rifiutata ognl 
mediazione estetica — ! testi 
offrono scarsa presa. fatte 
alcune doverose eccezioni. 
tra cui Bourroughs certa-
mente: dilatamenti delPio. 
esperienze mistlche o eroti-
che. consapevolezze psiche-
delfche. vengono declamate, 
urlate con viete risorse sti-
listiche. dove la scrittura 
non comunica. non connota 
alcunche. se non forse qual-
che palpito di scandalo agli 
ancora sprovveduti: come si 
fa. per esempio. a a copula-
re » poeticamente In modo 
cosl facllone. dopo le baroc-
che «copulazionl» dl un 
Henry Miller? 

Ricca scelta 
di materiale 

L'ablllta della Pivano e 
soprattutto quella di presen 
tare una vasta panoramlca 
di temi con un sicuro com-
mento d'appoggio. documen 
tandoli tuttl attraverso una 
ricca scelta di materiale Ine 
dito o edito nel mod! suddet-
ti. offrendo cosl una sorta d! 
antologia elastica. megllo si 
dlrebbe aperta e leggibile a 
varil Hvelli. Certo. da ad-
detta a! lavori e da arnica 
dl molti leaders present! non 
nasconde le sue slmpatle 
partiglane. cosi come non 
nasconde la sua adesione a 
mistiche oriental!, ma que 
sto fa ancor piu onore alia 
sua intelligenza e alia sua 
onesta culturale: la capaci
ty cioe di affrontare un ar-
gomento con distacco razio-
nale. Poffnre una materia 
cosl eterogenea con obiettl 
vita, ricavando le linee con-
duttiici e evolutrici di un 
discorso continuo ma ancora 
incerto e preparando II ter 
reno a chl domanl vorra 
riprenderto con prospettive 
storiche piu solidlficate. In 
parole povere. le conseguen-
ze critiche spettano al let-
tore. 

Piero Gelli 

Una realta 
urbana 
senza 
funzione 

Saggi geografico-urbanistici sui probleml nuovl 
di undici grandi citt^ italiane in sviluppo 

Nella strtngata e luclda 
Introduzione di Roberto 
Mainardi al volume uscito 
nella collana dl geografia 
urbana diretta da L. Gam 
bl (Le grandi citla italia
ne • Saggi geografwi e ur-
banistici. Franco Angell. 
1971. L. 6 000). corredata da 
pochl ma funzlonall dati 
statistic], si definiscono 

f randl cltta quelle che. ol-
re ad avere una dimen

slone demografica racrguar 
devole (oltre 1 300 000 ab!-
tanti) svolgono nella loro 
reglone una s'erie di funzio-
nl dl direzione economica. 
culturale. politico - amml-
nlstratlva. e che pertanto e 
sercltano una notevole In
fluenza sulla vita del terrl-
tori rrcostnntl. In questa 
situazlone si trovano oggi 
11 cltta: Torino. Genova 
Mllano, Venezla. Bologna 
Firenze. Roma. Napoll. Ba 
ri, Catania e Palermo. Si 
vede qulndl come non tut
te le capitall delle region! 
politico • ammlnistratlve 
abblano un resplro tale da 
consentire dl classiflcarle 
come grandi cltta: e si de-
ve anche rllevare che 11 pro 
blema dl «riconvertlre a 
nuove tunzionj realta urba 
ne gia consolidate ». come 
dice il Mainardi. e quindi 
di adeguare le cltta Italia
ne al ruolo dl « motore re 
gionale» ancora non e en-
trato (salvo eccezioni) nel 
campo dl interesse dei no-
strl politic!, tuttora ignarl 
del rapporti che intercorro 
no fra scelte politiche e si-
tuazioni geografiche (o. per 
usare un termlne alia mo 
da. assetto del terrltorlo) 

11 volume raccoglle 20 
saggi. tuttl gia pubblicati 
ma dl difficile reper'mrn-
to: dl valore disuguale (al
cuni, specie sulle cltta de] 
sud. sono modest! artlcoli 
dl giornale). ma quanto 
ma! Interessantl per la va 
rleta degll approcci. e per 
la luce che gettano su que-
stlonl dl interesse nazlona-
le: ad esempio. per Bolo 
gna si sono considerate le 
esperienze politico - am-
ministrative del comune 
nel suo sforzo dl configura-
re uno sviluppo equilibrato 
della cltta e della sua area 
dl Influenza: per Torino. 
fra Paltro. le question! del 
trasporto del « pendolari » 
(studio per la vertta un po' 
Invecchlato: come si pud 
credere di risolvere I pro
bleml della mobllita In una 
area metropolitans col tra 
sporto prlvato?); per Mi-
lano I problem! sociologicl 
posti dalla esistenza di 
una grande maggioranza di 
cittadini (quelli della perl-
ferla) prlvati in realta del 
si dlritto alia citta ». in una 
« struttura urbana sconvol 
ta e resa Inospitale dalla 
piu brutale specuiaztone 
privata. dalla tmprevidenza 
pubblica. da] ritmo stesso 
d e I Pattivita produttiva. 
dalla dlsorganizzazlone so 
clale»: per Venezia (nello 
studio di Benevolo) si po 
ne Paccento sul problema 
della qualita architettoni-
ca. del! invenzione urbana 
(noccorre uno sforzo d'in 
venzlone nella scala urba 
nistica. analogo a quello 
del prlml costruttori che 
hanno Ideato Pantlca citta 
lagunare »); mentre lo stu 
dlo su Roma delPamerica 
no R. Mocine castiga la 
presunzione del nostr) ur 
banisti. definendo « primi-
tivo» rispetto ai sistemi 
di programmazione usatl 
In altre parti del mondo 
il sistema di realizzazione 
del Piano regolatore dl Ro 
ma del 1965: e quello. sem 
pre su Roma, dl RC. Fried 
fa la storia di quel piano 
regolatore attraverso le vi 
cende del gruppo di pres 
slone — In sostanza. di 
orientamento radicate — 
costituito da! professionlsti 
delt'Istituto Nazionale di 
Urbanistica: e Identifica la 
causa dello scacco dell'ur-
banistica romana nelia 
« sottovalutazione delle dif 
ferenze tra le loro conce 
zioni e quelle della cltta 
in cui vivevanoa (c!6 che 
e vero solo in prima ap 
prossimazione: vedi il 22 
capitolo di «Roma moder 
na > di Insolera). 

Poco soddisfacente 11 1 
studio su Bari. col suo 
scarso resplro territoriale, 
e la completa ignoranza del 
meccanismo economlco e 
d! classe che sta dietro al

io sviluppo edlllzlo (che 
qui come In quasi tutte le 
cltta del meridlone e spro-
porzlonato alia reale creacl-
ta economica della citta). 
Questa indifferenza per 1 
decisivl aspettl politico so
ciali della questlone porta 
a considerare « prezzo con-
veniente» per 1 terreni dl 
un quartiere dl espansione 
40 000 lire a metro quadro, 
un prezzo — presumibil-
mente — oltre 100 volte 
maggiore dl quello che la 
legge sulla casa dl recento 
approvazione. se rettamen-
te appllcata, pu6 consen-
tirel Abbastanza banale an
che H secondo saggio su 
Bari, che (come uno degll 
studi su Palermo) contiene 
Povvia descrlzione delle 
procedure (teoriche, s'ln-
tende) del rlsanamento ur 
bano. 

Non e certo un caso. se 
ben 6 degll studi (e fra 
questi, esemplare per chia
rezza sintetfea. quello dl 
Charrier su Firenze) sono 
di stranierl: riprova. que
sta. delPancor troppo scar 
so Interesse per 1 proble
ml urbanl nei loro aspettl 
nuovl (trasformazionl so 
ciologlche. debordamento 
delle cltta dai loro conflni 
tradizlonall). E' chlaro che 
anche I nostrl geografl pos
sono ancora Imparare dalla 
scuola dl « geografia urba
na » francese: possono Im 
parare. cioe. a vedere I 
«proces3l piu profondi e 
il loro intrecclarsi» al di 
la delle descrizionl dello 
stato di fatto e delle classi-
ficazioni geografiche in 
senso stretto: 

II libro e corredato da 
un'utile «breve gulda bi-
bllografica ». la cui Iettura 
conferma lo scarso (e re 
cente) interesse della cui 
tura Italiana per I proble 
mi delle « metropoll ». 

Lando Bortolotti 

Schede 

Crescita 
della citta 
sovietica 

1 problem! e le preoccu 
pazloni della societa sovie 
tica rispetto alia crescita 
delle grandi citta. al loro 
organizzarsi e strutturars) 
secondo un preclso piano 
che rispecchl II senso e le 
necessita del mondo socia 
lista. sono espresst In que 
sto libro delta studiosa so
vietica M l Stronghina [La 
citta sovietica. Editor! Riu 
nitl. pp 97. L. 700). colla-
boratrice dell'Istituto d) 
economia dell'Accademla 
delle Sclenze dell'URSS 
pubbllcato nel 1970 dalla 
Casa edltrice Nauka tl sag 
gio, breve e con Intent! di 
anallsl scientifica. dl cui 
pero non sembra superare 
alcune formulazlon! piu 
che altro statistiche. st ap 
pel la a princlpi largamen 
te noti alle sclenze urba 
nlstiche, e dopo avere ac 
cennato nella prefazione al 
programml ed alle previ 
slonl del Pcus nel 23 Con 
gresso. tenta una dlagnos! 
delle cresclte urbane e dei 
fenomenl a questa tnterre 
lati, apportando una quan 
tlta abbastanza esaudiente 
di dati specific! Risulta e 
vidente la preoccupazlone 
del rlcercatori soviettci di 
fronte al fenomenl di ur 
banlzzazione del gross! cen 
trl e soprattutto la neces 
sita di Individuare stru 
mentl dl contrnllo su que 
sta stessa. attraverso il per 
fezlonamento della oianifi 
ca zione economica e la ra 
zlonale distrlbuzlone delle 
forze produttive; program 
ma che. sostiene la Stron
ghina. fe direttamente col 
legato alia capacita plant-
ficatrlce delPorganizzazione 
sovietica in grado di sea 
valcare le inevitabill con 
tradrtlzlonl del mondo ca 
o'.tatlsta e del suol pro 
v#»ml dl urban!zrA2lone 

A. Pagliero 

I PRIMI DIECI ANNI DEL PCI VISTI DA TASCA E CORTESI 

Una polemica che non fa la storia 
II lavoro dl Angelo rasca 

• I prlml died annl del PCI a 
(Bar!. Laterza. 1971. pp. 223. 
L. 1000) fu pubbllcato a pun-
tale sul « Mondo > e contri 
bui a chlarire alcuni pro 
blemi della storia lei PCI 
sui quail, da parte dfgli 
storici comunlsti. !a discus- -
slone non era stata ar.cora 
avviata. La pubblicazir>ne in 
volume potrebbe inche esse 
re considerata come un fiu 
sto omagglo ai merit! stoiio 
grafici di Tasca. ma rx-n 
porta niente di nuovo alia 
ricerca che si va avolgendo. 
perche que! merit! vanno rl-

strettl ai piano escnisiva 
mente informativo. il fatto 
che egli richiamd I'a'.t^nzio 
ne su avvenimentl e docu 
mentl che erano allora 8 co 
noscenza di pochlss'ms per 
sone. ma che ormai Sur.o na 
tempo al centro del dibattito 
storiografico e politico. Fe? 
quanto rl guard a Pln'/erpreta 
slone d! quel documentl e di 
quei fatti. ancora una volta 
si deve constatare -"ine la 
passione polemica vela e di 
storce quasi sempre II gludi 
zlo scientifico. 

Certo. era cosl anche da 

parte nostra. In quegli anni. 
anche nel PCI. Pimpegno po 
litico immediato non lascia 
va spazio alia ricerca scien 
tifica. 

Le pagine di Tasca e Pin 
' roduzione di Cortesi. egual 
nente ostile al PCI. ma da 
oosizlonl opposte a quelle d 
Tasca. vengono a costltuire 
una sorta di • summa a degli 
ittaechl mosai at PCI. II 
Cortes! resta sempre legato 
alia sua test, di sapore or 
ma! archeologico. che al no 
me dl Bordlga sarebbero le
gate «la risposta simmetrica 
del movimento socialists Ita 

llano alPimperiallsmo. la 
riaffermazione del princlpi 
general! del marxUrao e la 
lotta contro le tendenze re 
visionlstiche fino alPelabora 
zione dei 'problem! fonda 
mentall dl partito e di potere 
ne! termini comunlsti*. do 
ve a Bordlga sono attribuit 
merit! assal piu - vastl d' 
quelli che ebbe In realta 

Tutta la storia del partiu 
sembra cosl lnterpretata da 
Cortesl come una lotta tra 
una linea rivoluxionarla (di 
cui II solo esponente coeren-
te e Indicato in Bordlga) ed 
una linea revlslonlsttca, con 

sbocchl democratic!, che In 
fine sarebbe riu3Cita ad ai 
fermarsl. 

In realta. II Cortesl sem 
bra permeato proprio da 
quella > concezione generale 
lntellettuallstica e ancora 
Ideal latlca» che egli rim 
provera alPOrdine Nuovo 
nella sua visione dl una lottn 
tra due linee 11 Cortesl tra 
scura le mediazioni storiche 
le ragionl concrete dell'af 
fermarsl dell'una sull'attra 
o rioorre ad ipotesl pura 
mente soclologiche. come 
quando cerca Porigine del 

« partito nuovo n nel suo ca 
rattere composito. Come in 
Tasca, anche in Cortes! la 
passione polemica prevale 
suIPanallsl scientifica e nel 
la storia del partito comuni 

' sta egli sembra scegtlere so 
lo quegli elementl che pos 

' sano servire dl sostegno a 
oropeste politiche attuali 
proposte, d'altronde. che re 

' stano estremamente vaghe 
esaurendosl nel richiamo al 
bordlghlsmo o In una pole 
mica puramente distruttiva 

Aurelio lepi* 
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