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Uno scrittore riproposto dalle correnti 

irrazionalistiche della contestazione giovanile 

II ritorno di Hesse 
Una complessa operazione letteraria che si collega oggi alle tendenze con
templative e neomistiche degli hippies e dei beat • Dagli Stati Uniti alia 
Francia - II carteggio con Thomas Mann - Apolitico «fino al fanatismo » 

L'OFFENSIVA DELLA LEGA COMUNISTA JUGOSLAV A 

A difesa delF autogestione 
La crisi nel partito: come si era bloccato il meccanismo delle principali decisioni - Contrasti 
economic!: una nuova critica al «feticismo del mercato» - Contro i rischi o le tentazioni di 
ritorni al centralismo, la battaglia per Pautogoverno dalla base al vertice della societa 

II revival dell'opera nar-
rativa di Hermann Hesse, 
che si e andato profilando 
a partire dall'inizio degli 
« anni cinquanta » negli Sta
ti Uniti, concentrandosi so
prattutto sul Siddhartha, 11 
lupo delta steppa, ma anche 
su romanzi giovanili come 
Knulp o della tarda maturi-
ta come Narciso e Boccado-
10, senza trascurare natural-
rnente l'architettonico culmi-
r e del Gioco delle perle di 
i>etro, e rimbalzato in Euro-
pa, particolarmente in Fran-
c ia, dove si sono moltiplicate 
le edizioni e le riedizioni in 
c uesti ultimissimi anni, e 
i i Germania, dove insieme 
i 11a pubblicazione, nel '65, 
t i un'importante parte degli 
acritti postumi, e apparso, 
fra l'altro, nel '68, il carteg-
fio di Hesse con Thomas 
I lann. 

Alcune correnti della con
testazione giovanile, sull'on-
da della beat generation e 
dello hipsterism americano, 
hanno riportato sulla cresta 
dell'onda questo scrittore a 
cui personality come Claude 
Davide, Marcel Brion, Alain-
Chedanne, in Francia, Wer
ner Kohlschmidt, Oskar Sei-
dlin, Hans Jurg Luthi, in 
Germania, hanno rivolto la 
loro attenzione con articoli 
e saggi. 

Quel che importa in que-
sta sede e dare una valuta-
zione sia pure sommaria dei 
motivi interni all'opera di 
Hesse che possono aver giu-
stificato q'uesta ripresa d'in-
teresse non tanto nell'ambi-
to degli specialisti, quanto in 
quello, piu generico, ma non 
meno sintomatico, di certi 
settori della contestazione 
giovanile. 

Lontano da Franz Kafka 
Nel quadro della letteratu-

ra borghese nella tarda fa-
se del capitalismo si posso-
n o individuare, a un dipres-
so, due tendenze di fondo: 
<3 uella diretta a valersi del-
11 crisi, cioe della angoscio-
sa insicurezza dell'individuo 
c i fronte alia progressiva 
e rosione del mondo dei valo
rs L tradizionali, per ripropor-
r e un nuovo ancoraggio uma-
nistico all'interno di una so
cieta fondamentalmente ac-
cettata nelle sue contraddi-
zioni; e l'altra, per la quale 
proprio il carattere radicale 
d|i questa crisi pone in que-
stione in maniera permanen-
fcj la possibility di un'inte-
g razione dell'individuo in 
un ordine di valori, la cui 
c apertura « umanistica » e 
divenuta troppo logora per 
dissimulare la mistiiicazione 
ideologica di quelle contrad-
dizioni. Se Kafka appartie-
ne a questa seconda tendenza 
Hesse rientra decisamente 
nella prima. E basterebbe 
pensare alia seguente para-
dossale considerazione di 
Kafka per renderci conto di 
quanto Hesse sia e debba es
sere lontano da quest'ulti-
nio: « Se ha trovato il pun-
to d'Archimede — dice Kaf
ka — e per utilizzarlo contro 
di se, evidentemente lo ha 
potuto trovare soltanto a 
questa condizione ». 

II punto d'Archimede su 
cui Hesse — staccandosi dai 
motivi impressionisti ed e-
spressionisti del suo esaspe-
rato soggettivismo iniziale — 
appoggia la costruzione di 
un mondo della salvezza, 
coincidente con la grande ere-
dita goethiana dell'umanesi-
nto occidentale rinverdita 
dalla saggezza di Lao Tse e 
di Buddha, e il simbolo di 
un riconquistato ordine co-
munitario dello spirito, in 
cui « l'azzurra lontananza », 
vagheggiata dall'etemo no-
made e awenturiero, si 
scioglie dalle sue nebbie per 
divenire l'approdo ideale di 
una sovrapersonale armonia 
di natura e spirito, di genia-
lita e ragione, di cultura e 
vita. 

Quel punto d'Archimede e 

dunque in funzione di una 
realizzazione della propria 
individuality borghese riscat-
tata, per cosi dire, dalla se-
duzione del caos e reintegra-
ta nella realta religiosa del
lo spirito, capace quindi di 
giustificare quest'ultimo con
tro la sua «diffidenza (...) 
verso se stesso, verso la sua 
propria forza e dignita». 
Proprio la ribellione del 
«lupo della steppa» con
tro i feticci della conviven-
za, della morale borghese, 
del progresso e della civilta 
industriale, apriva quella 
« via verso Pinteriorita » al 
termine della quale le ten-
sioni anarchiche, che sem-
bravano voler spezzare le 
maglie della razionalita bor
ghese, si ricompongono. 

In realta quelle tensioni 
non sono servite a far emer-
gere le contraddizioni reali 
su cui riposa l'ordine, ma 
soltanto a mitologizzare la 
autobiografia di chi risolve 
nel proprio avanzamento in-
teriore il senso stesso del 
mondo, e quindi fa coinci-
dere in una sorta di sublima-
zione utopica il tipo dell'« uo-
mo devoto », che « non cre-
de al progresso perche il suo 
modello non e la ragione 
bensi la natura > con quello 
dell'awenturiero. In questo 
senso il volto dell'uno ri-
manda a quello deU'altro: 
Emil Sinclar a Demian, Gol-
dmund a Narziss, lo Harry 
Haller del « teatro magico » 
a Josef Knecht, maestro del 
« gioco di perle > della vita. 

Se cosi stanno le cose, co
me si spiega la singolare ri-
sonanza di certi romanzi di 
Hesse, dal Demian al Lupo 
della steppa, a Narciso e Boc-
cadoro presso determinati 
settori delle giovani gene-
razioni? Come e possibile che 
questo scrittore, in cui si 
riproduce l'autoconservazio-
ne ideologica dell'individuo 
borghese nella forma dello 
« uomo devoto » che « mito-
logizza il mondo » in una va-
sta sequenza di significati, 
sia divenuto il maestro d'una 
saggezza capace di indicare 
il < senso » per una vita uraa-
na divenuta insensata? 

La « musica della distruzione » 
' Non e difficile ritrova-

re in Hesse, nella sua netta 
awersione a ogni ideologia, 
nella sua estraneita a ogni 
impegno politico e sociale 
concreto, un tratto comune 
con quella « seconda rivolu-
zione » dello hipsterisyn, in 
ordine alia quale Norman 
Mailer diceva che «non ci 
proiettera in avanti, verso 
l'azione e una piu equa di-
stribuzione della ricchezza, 
ma ci riportera indietro, ver
so l'essere e i segreti dell'u-
mana energia ». Harry Hal
ler, protagonista del Lupo 
delta steppa, lo scrittore che 
vuole distruggere in se stes
so l'uomo borghese e vive 
errabondo in una costante 
allucinazione di suicidio, ap-
pfoda alia sottile mediazio-
ne ironica di una saggez
za che dovrebbe consentir-
gli di < vivere nel mondo 
come non fosse il mondo, 
rispettare la legge e stare 
tuttavia al di sopra della 
legge, possedere come se non 
si possedesse, rinunciare co
me se non fosse rinuncia >. 
Egli anticipa singolarmentc 
Tevoluzione del deracine esi-
stenzialista nel vagabondo 
hipster o beat che consuma 
la sua rivolta al margine del
le citta mondial] o nella fee-
cja di quella squallida orgia 
di macchine e di consumi 
da cui non e toccato perche 
esaurita la violenza della ri
volta, preferisce lasciarsi vi
vere dalla vita immergendo-
si quietamente negli sconfi-
nati specchi della contem-
plazione e della droga. 

. La passivita hippy, che 
sembra trovare un suo va-
go riscontro in quella asia-
Hoa immobility nel muta-
HMBto di cui si compiace il 

Siddhartha di Hesse, allor-
che si lascia trascinare dal 
flusso inarrestabile della vi
ta (il « grande fiume »), puo 
indubbiamente trovare una 
fonte di suggestioni nei ro
manzi di questo scrittore, al
io stesso modo con cui la pre-
dilezione per il buddismo 
Zen, proprio della beat ge
neration, ha senz'altro una 
motivazione analoga (il ri-
fiuto piu che la critica del
la civilta) a quella che agi-
ra nella formazione pietisti-
ca di Hesse fino a fargli gu-
stare^ dopo la c musica del
la distruzione >, i silenzi e-
statici di un mistico oblio di 
se. 

II suo stesso sincretismo re-
ligioso lo si puo ritrovare 
in Kerouac, anche se in que
st'ultimo ha indubbiamente 
una forma rozza ed elemen-
tare che lo distanzia dalla 
sottile compenetrazione in-
tellettuale di antichita paga-
na e cristianesimo celebrata 
da Hesse nella sua provincia 
pedagogica, la Castalia, del 
Gioco delle perle di vetro. 

L'interiorizzazione della ri
volta e anche il suo svuota-
mento nel culto della imma-
nenza vitale. spesso confi-
nante, negli hipsters, in una 
vera c propria abdicazione 
deU'intelligenza, spiega la 
ragione pnncipale del « ritor
no di Hesse >, insieme alia 
rivendicazione del potere 
dell'/iomo ludens nell'edifi-
care un mondo immaginario 
opposto al chiuso univcrso 
della massificazione capitali-
sta e della reificazionc tec-
nologica. 

Al fondo di questa sugge-
stionc sta 1'cquivoco di una 
posizione apolitica • fino al 
fanatismo > — come la defi-

nisce lo stesso Hesse par-
lando di se stesso — non-
che la presunzione di tra-
sformare il mondo solo alio 
interno degli individui: * Tra 
Marx e me — scriveva Hes
se in una lettera del '54 — 
prescindendo dalle molto 
piii grandi dimension! di 
Marx la differenza e questa: 
Marx vuole cambiare il mon
do, io invece, l'uomo singo-
lo. Egli si rivolge alle mas
se, io agli individui... ». 

Ancora una volta queste 
parole tradiscono i limiti 
di una visione fatalmente 
rassegnata e rinunciataria 
nei confronti del mondo sto-
rico reale, una visione in
dubbiamente ricca in Hesse 
di tutte le raffinate sugge
stioni di una eredita « occi
dentale » nella quale conflui-
scono molteplici elementi, 
daU'idealismo magico di No-
valis a Nietzsche e a Goe
the, dal platonismo al cristia
nesimo gnostico e a Cusa-
no, con tutta l'ambiguita 
« conservatrice » di un'ope-
razione culturale che se da 
un lato vuole svincolare lo 
spirito dal peso dell'autorita 
religioso-istituzionale spin-
gendo al massimo il processo 
di secolarizzazione, dall'altro 
mira a legittimare ancora 
e sempre, nello «spirito », 
la riconquista di una nuova 
autorita e di una nuova ar
monia. 

Ferruccio Masini 

A MOSCA 
GRANDE 
MOSTRA 

DI PICASSO 
MOSCA, 29 

I moscovltl hanno accolto 
con entuslasmo I'iniziativa 
del Museo Pushkin di Aril 
figurative, che in quest! glor-
ni ha aperto al pubblico la 
mostra dei quadri di Picas
so. Le ope re presentate rap-
presentano una ricca antoio-
gia dell'artista spagnolo e 
fanno parte del patrimonio 
artistico dello stesso Museo 
Pushkin, dell'Ermilage di 
Leningrado e di collezioni 
private. 

Indus! nell'esposizione so
no anche I capolavori della 
giovinezza di Picasso, che al-
I'inizio del secolo vennero 
acquistati dal collezionisti 
russi Sciukin e Morozov. II 
piftore, ancora poco noto, 
trovo nei due mercanti d'ar-
te degli estimatori che con-
tribuirono al suo lancio. 

La mostra, gia visitata da 
migliala di cittadinl, e la 
stessa che Parigi ha ospita-
to nel quadro delle celebra-
zioni per i novanfannl di Pa
blo Picasso e che ha ofle-
nuto uno straordinario sue-
cesso. 

DI RITORNO DALLA JU
GOSLAVIA, febbraio 

Nelle loro analisi autocriti-
che degli ultimi mesi i comu-
nisti jugoslavi hanno negato 
che la crisi, cui essi hanno 
dovuto far fronte, fosse crisi 
della loro societa e del loro 
Stato. Hanno preferito parlare 
di una crisi del partito, che 
aveva poi trasferito le sue 
interne difficolta nel paese. 
Tito e stato piu severo, quan-
do ha dichiarato che la crisi 
si era manifestata piuttosto 
al vertice della Lega, che non 
nella Lega nel suo insieme, 
e ha quindi circoscritto 1'am-
bito delle responsabilita so-
prattutto ai dirigenti delle sin-
gole repubbliche e della Jugo
slavia nel suo complesso. Que
sta ricerca di motivi soggetti-
vi non ha impedito d'altro 
canto una discussione piu va-
sta circa le cause profonde 
dei recenti contrasti: l'ampia 
liberta di dibattito di cui go-
de la stampa in Jugoslavia 
ha favorito un esame radica
le di ogni aspetto della crisi. 

I contrasti al vertice esiste-
vano. Lo hanno dimostrato gli 
avvenimenti di Croazia. II 
nuovo sistema costituzionale. 
che impone in pratica l'accor-
do fra tutte le repubbliche per 
ogni grande decisione, aveva 
complicato ulteriormente le 
cose. Le divergenze minaccia-
vano di paralizzare lo intero 
meccanismo di governo. Sciol-
to il nodo politico — mi e sta
to detto da alcuni dirigenti 
dell'economia — abbiamo po
tuto risolvere nel giro di po-
che settimane problemi che 
erano insoluti da mesi: cid 
riguarda tanto il nuovo crite-
rio di distribuzione della va
luta forte, ottenuta mediante 
gli scambi con l'estero, quan
to l'adozione, sia pure sensi-
bilmente ritardata, del nuovo 
piano quinquennale, che pro-
spetta previsioni e linee di 
sviluppo sino al 1975. 

Agli inconvenient! assai gra-
vi emersi negli ultimi mesi 
non si pud tuttavia owiare 
sovrapponendo di nuovo alle 
singole repubbliche un sempli-
ce intervento autoritario cen-
trale. Sarebbe questo un mo
do di ridare prima o poi una 
giustificazione al nazionali-
smo. II rimedio viene indicato 
piuttosto in una battaglia po-
Iitica di lungo respiro. condot-
ta dalla Lega dei comunisti al
ia base non meno che al ver
tice. Nel corso deU'ultimo an
no se ne sono andate via via 
precisando ed enunciando con 
vigore le premesse ideali. La 
classe operaia — si e detto. 
e lo ha detto Tito con parti-
colare energia — e una e non 
puo lasciarsi dividere in base 
a criteri territoriali, siano 
essi pure di carattere naziona-
le. La federazione jugoslava 
e una conquista dei popoli che 
la compongono. Le sue repub
bliche hanno ottenuto una loro 
sovranita. che sarebbe sba-
gliato cercare ora di restrin-

BELGRADO — II centro della citta 

gere o di abolire. Ma vi e an
che una sovranita jugoslava, 
un'unita fra eguali. che va sal-
vaguardata. 

Tessuto unitario del paese 
e appunto la Lega dei comuni
sti. espressione di quell'unica 
classe operaia. Essa e garan-
te dell'esistenza della Jugosla
via oltre che deU'autonomia 
delle sue singole repubbliche. 
Vanno quindi respinte le pro-
poste (che avevano trovato 
una certa diffusione negli ul
timi tempi) secondo cui anche 
la Lega avrebbe dovuto tra-
trasformarsi in una federazio
ne di partiti nazionali. La Le
ga comunista resta una per 
tutto il paese (si ricorda che 
gia Lenin aveva combattuto 
il principio federativo nella 
struttura del partito) sia pure 
con quelle garanzie di egua-
glianza che in Jugoslavia as-
sicurano parita di diritti e 
largo margine di autonomia 
alle singole organizzazioni co-
muniste di ogni repubblica. 

Su questo punto si e fatta 
chiarezza. II problema politi
co pero non k tutto. E' vero 
che le difficolta politiche han
no bloccato per un certo tem
po alcune necessarie decisio
ni di ordine economico. ren-
dendo piu complessa la solu-
zione di diversi problemi po-
sti dall'economia del paese. 
Ma e anche vero che questi 
non scompaiono semplicemen-
te perche adesso i piu gravi 

contrasti politici sono stati sa-
nati. II paese ha urgente biso-
gno di precisare la sua politi-
ca economica. 

La Jugoslavia ha conosciuto 
negli ultimi anni uno sviluppo 
contrastato e per certi aspetti 
caotico. Un progresso e'e sta
to. Alia recente conferenza 
della Lega il compagno Gli-
gorov ha dichiarato che tra il 
1965 e il 1970 si e registrata 
una crescita media del 6,3% 
alTanno. Questa cifra viene 
tuttavia posta in dubbio da al
cuni economisti con un diva-
rio di valutazioni abbastanza 
sostanziale. Mentre l'indicazio-
ne di Gligorov pone ancora il 
ritmo di sviluppo jugoslavo 
(anche se sensibilmente infe-
riore a quello registrato nel 
decennio « cinquanta ») al di 
sopra della media mondiale e 
assai vicino a quello degli al-
tri paesi dell'Est socialista 
europeo. gli economisti che la 
contestano dicono che la Jugo
slavia e rimasta in questi ul
timi anni al di sotto di quei li-
velli. Noi non siamo ovvia-
mente in grado di dirimere la 
controversia. Ai fini della no
stra esposizione essa ha tut
tavia un'importanza relativa. 
poiche i dirigenti jugoslavi 
non sono inclini nell'insieme a 
nascondere le loro difficolta: 
queste possono essere quindi 
ugualmente analizzate. 

Ecco. ad esempio. le cifre 
che mi sono state fornite al-

l'lstituto per la pianificazio-
ne circa l'andamento dell'eco-
nomia per l'anno scorso, una 
annata nell'insieme positiva, 
soprattutto se si tiene presen-
te che era cominciata con una 
situazione allarmante. Vi e 
stato un aumento del prodot-
to sociale del 9,5% (quindi ele-
vato) e della produzione indu
striale del 10,4%. Anche l'oc-
cupazione e salita del 4,6%, 
consentendo quindi di ridurre 
il flusso dell'emigrazione per 
la prima volta da quando si 
sono riaperte le frontiere. Ma 
nello stesso tempo e'e stato 
un forte deficit del commer-
cio estero. • sia pure con una 
tendenza alia contrazione tra 
il primo e il secondo seme-
stre, accompagnato da un rin-
caro della vita del 16%. L'in-
flazione colpisce il visitatore. 
poiche l'aumento dei prezzi 
appare sensibile da un anno 
aU'altro, da un viaggio al-
l'altro: pesanti sono soprattut
to le conseguenze sociali di 
questi fenomeni. 

Per il momento si 6 corsi 
ai ripari con alcune misure 
di emergenza: il blocco dei 
prezzi e un piu rigido control-
lo sulle importazioni. Qualche 
risultato e stato ottenuto: per 
la prima volta dopo molto 
tempo nel gennaio di questo 
anno la bilancia commerciale 
e stata attiva. Gli interventi 
straordinari non esimono pero 
dalla ricerca di un program-

ma e di una politica econo
mica piu sistematica. A sette 
anni di distanza la riforma 
del 1965 viene vista con oc-
chi critici. La liberta di azio-
ne lasciata alle leggi del mer-
cato, senza un'accorta mano-
vra di quelle possibility di 
intervento, cui oggi si ricor-
re in qualsiasi paese. e giu-
dicata eccessiva; sulla rivista 
Praxis il filosofo Vranicki par-
la di un nuovo « feticismo del 
mercato*. D'altra parte, pur 
con tutto il coraggioso gusto 
della sperimentazione che e 
proprio degli jugoslavi, non e 
il caso di pensare adesso ad 
altre riforme globali: anche 
nel sistema economico che e 
stato scelto e possibile invece 
un'azione politica piu metodi-
ca. Qui e uno dei compiti del
la Lega. 

Ritorno al centralismo? Se 
ne e parlato molto. I comuni
sti jugoslavi hanno risposto di 
no. Effettivamente, si e ben 
lontani da una simile eventua-
lita. Quell'ipotesi e presente 
al massimo come un pericolo 
insidioso. Un giornalista jugo
slavo assai noto ha scritto: 
« Vi e uno stalinista nascosto 
in ognuno di noi ». La tenta-
zione di una politica piu auto-
ritaria si riaffaccia inevitabil-
mente di fronte alia serieta 
e alia molteplicita dei pro
blemi che insorgono nello svi
luppo di un paese come Ia 
Jugoslavia, impegnato a com-

piere un salto storico entro un 
limitato arco di tempo. Essa 
viene invocata soprattutto da 
chi si trova in difficolta (e 
magari solo quando e in diffi
colta). L'abbiamo vista affac-
ciarsi dietro le stesse tenden
ze nazionalistiche, che si ap-
prestavano a riproporre 
schemi di rigide strutture sta-
tali centralistiche, magari al
l'interno delle singole repub
bliche, invece che su scala fe
derate. Come dimostra la loro 
stessa vitalita. queste ricor-
renti proposte non scompari-
ranno tanto presto; davanti ad 
una crisi profonda la societa 
stessa reagirebbe probabil-
mente, accettando quella pro-
spettiva come un'ancora di 
salvezza. 

La linea di contrasto tutta
via in Jugoslavia e e resta 
l'autogestione. E' bene ricor-
dare sempre come questo in-
dirizzo non sia sorto come 
un ripiego o una espressione 
di un semplice desiderio di ori-
ginalita e di autonomia (cose 
che gli jugoslavi si sono sen-
titi piu volte rimproverare in 
passato) ma piuttosto come 
risposta necessaria all'esigen-
za di orientare verso un co
mune sforzo socialista gruppi 
di popolazione eterogenei e ge-
losi delle proprie prerogative. 
Su questa base si e poi svi-
luppata un'importante rifles-
sione teorica. che ha avuto 
un'eco anche al di fuori del 
paese. Ebbene, quelle ragioni 
di fondo restano sempre vive. 

Accadde cosi che l'autoge
stione fornisca anche oggi l'al-
ternativa piu convincente ai ri
schi del nazionalismo. offrendo 
la piattaforma per la conviven-
za socialista fra le diverse po-
polazioni del paese. Se il de-
centramento costituzionale do-
vesse fermarsi alle repubbli
che — dicono i comunisti jugo
slavi — il pericolo di una di-
sgregazione diverrebbe reale. 
perche ci riproporrebbe tanti 
piccoli stati accentrati con 
una loro burocrazia sospetto-
sa dei vicini: noi dobbiamo 
infrangere questo muro con 
l'autogestione, cioe con un si
stema di autogoverno demo
cratic© dal basso all'alto. So
lo questa puo essere una no
stra sana via di sviluppo. 

Non si ignorano tuttavia i 
limiti che l'autogestione oggi 
presenta. se non altro per il 
fatto die puo essere ancora 
facilmente manipolata da ri-
stretti gruppi tecnocratici e 
burocratici. Se ne tira tutta
via la conclusione che per il 
suo sviluppo e necessaria una 
lunga battaglia sociale e po
litica: e appUnto il program-
ma con cui la Lega dei co
munisti intende passare nuo-
vamente all'offensiva. 

Giuseppe Boffa 
( F I N E — I precedent ar
ticoli sono stati pubblicati 
il 20, 23 e 29 febbraio). 

A ROMA UNA MOSTRA DI FOTOGRAFIE SUL LAVORO NELL'800 

I MESTIERI SCOMPARSI 
Immagini scaffafe da grandi professionisti del 
passato, ma non valufafe nel loro reale 
valore di documenfo - L'acquaiolo 
e il maniscalco, lo scrivano pubblico 
e la rarjazza della «freccia in fredici» 
Uno sfrumenfo di denuncia, quando 
il cinema era appena agli albori 
Zola e Giovanni Verga, scritfori fofografi I lavoratori della funicolare a Napoli 

La venditrka di acqua mintralt 

Ricordo ancora, quando ero ragazzo, 
le donne che sulle porte di casa dei 
paesi toscani facevano la atreccia in 
tredici», tutte insieme, dall'alba fino 
al tramonto. Fare la atreccia in tre
dici » significava sgobbare dalle dieci 
alle dodici ore al giomo a preparare 
lunghc strisce di paglia lavorata a 
mano per fame, poi. i famosi cappelli 
di paglia di Firenze. Era un lavoro 
duro e malpagato e pochi strozzini, in 
tutta la provincia, accumulavano vere 
e proprie fortune sulla fatica delle 
casalinghe che cercavano, cosi, di ra-
cimolare qualche soldo per riempire 
i vuoti terribili lasciati dai miseri sti
pend! dei mariti. 

Gia con i priml del "900 molti di 
questi «mestieri» erano scomparsi o 
superati dalla nascente industrializza-
zione. Altri, come il maniscalco, 1'om-
brellaio, il vend itore di caldarroste, la 
mondina, il pentolaio, il merciaio di 
campagna che girava per piazzare pez-
ze di stoffa, aghi e le prime macchine 
da cucire, hanno retto piu a lungo. 
Comunque, decine di personaggl, nel-
l'arco di una settantina di anni, non si 
sono piu visti per le strade: sono 
l'acquaiolo, 11 cuoco che fabbricava e 
vendeva spaghetti all'angolo della via, 
il venditore di zucchje, il renaiolo del-
l'Arno, e cosi via. 

Altre profession! hanno cambiato ra-
dicalmente: la piccola ferriera e la ma-
scalcia non ci sono piu; il lampionaio 
b cosa di altri tempi, come 11 venditore 
di petrolio o di anisetta per le strade. 
Anche il ciabattino, con il suo deschet-

to all'angolo della piazza, e sparito in
sieme alio scrivano pubblico. 

Una mostra fotografica sui «Mestie
ri dell'800» (e questo il titolo) esposta 
a Milano, si trova in questi giorni a 
Roma in piazza dell'Ara Coeli 1, da 
dove proseguira per un lungo giro in 
molte altre citta, L'esposizione di que
ste rare immagini avrebbe potuto of-
frire l'opportunita di riaprire il discor-
so piu generale della societa in cui 
si collocavano quegli uomin; e quelle 
donne. Dietro al lavoro e'e sempre 
stato l'uomo e la sua fatica, lo sfrut-
tato e lo sfruttatore, la lotta per 
strappare condizioni piu umane di vita. 
Invece e come se i mille umili lavori 
del passato fossero guardati soltanto 
con l'occhio nostalgico di chi ha cono
sciuto la fatica quotidiana del guada-
gnarsi da vivere soltanto dal di fuori 
e ne ha fatto uno dei tanti elementi 
di folklore del nostro paese. 

Tuttavia le foto della mostra, orga-
nizzata da una grande societa italo-
americana, sono cosi splendide e imme
diate che dicono molto di piu di quello 
che, forse, gli stessi allestitori avreb-
bero voluto. I fotografi che le hanno 
scattate sono grandi professionisti: Ali-
nari. Brogi, Primoli. E' stata loro pre-
cisa intenzione fissare sulle lastre ci6 
che sapevano sarebbe scomparso: lo 
hanno fatto da pari loro, con grande 
onesta e con intentl precis! di docu-
mentazione. 

Chi ha allestito la mostra sembra, fra 
l'altro. perfino Ignorare che, verso la 
fine dell'800 e agli inizl del secolo, 

quando il cinema era ai primi balbet-
tamenti e televisione e radio non erano 
nemmeno immaginabili, la fotogTafia 
rappresentava Tunica vera arma di 
conoscenza e di denuncia, l'unico mo
do, forse, per far vedere quanto i 
«muratorini» di deamicisiana memo-
ria, stavano contribuendo con le Ion 
braccia e le loro capacila, a quel pro
gresso che affascinava tutti. Sarebbero 
poi stati gli stessi «muratorini» e 1 
loro compagni di tanti altri mestieri. 
a scendere in piazza per rivendicare le 
otto ore di lavoro e farsi ammazzare 
dai cannoni di Bava Beccaris. 

Sono anni cruciali, quelli. per la fo-
tografia. Si fanno fotografi persino 
Zola e Giovanni Verga e e'e chi mette 
insieme veri e propri album sul lavoro. 
Quando la luce non basta per le ripre-
se esterne si ricorre alio studio, ma 
non si dimentica, quasi mai, di mettere 
in braccio a chi si e piazzato in posa, 
il proprio arnese di lavoro 

La mostra «Mestieri dell'800» e. 
quindi, da questo punto di vista una 
occasione dawero mancata. Dimostra 
anche le lacune culturali di chi, di 
fronte a un materiale tanto illumi-
nante, lo ha usato solo per fare un 
banalissimo e retrogrado discorso sul 
« bel tempo andato ». Per fare una mo
stra sul serio non basta collezionare 
vecchie fotografie: bisogna avere la 
capacity dl farle diventare. ogni volta, 
un preciso discorso storico, umano • 
politico. 

Wladimiro Settimefli 


