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Edoardo Sanguineti e il nuovo 
impegno poetico di «Wirwar» 

Ricerca e 
immaginazione 
della realta 
di classe 

Edoardo Sanguineti 

Dopo anni di silenzio 
poetico, Edoardo Sangui
neti ripropone la sua spe
rimentazione eversiva del 
llnguaggio e del reale con 
Wirwar (Feltrinelli, pp. 71, 
L. 1500), in due parti, una 
di sette poesie l'altra di 
cinquantuno, scritte rispet-
tivamente fra il 1966*68 e 
nel 1971. 

Fin dalla sua prima e piu 
nota opera di poeta, La-
borintus (1956), Sanguineti 
rovescia il discorso poeti
co tradizionale, optando 
per l'antilirica. La novita 
della sua operazione, e di 
quella del poeti novissimi 

' degli anni sessanta, k nel 
diverso rapporto che si in-
staura con il mondo. 

AH'interno del gruppo 
'63. Sanguineti porta avan-
ti, perd, una ricerca che lo 
distingue nettamente dagli 
altri poeti sperimentali. an-
zl lo contrappone addirifc-
tura a quanti fra essi pre-
sumono che l'approccio con 
la realta debba realizzarsi 
in un immediate contatto 
con essa: a un grado zero 
cioe dell'espressione. 

Per lui, invece, alia per-
cezione della realta non si 
perviene operando da una 
prospettiva di neutralita. 
Col marxismo, egli sa che 
ogni azione umana, quella 
poetica compresa, ha sem-
pre un significato imme-
diatamente politico. Non 
esiste, cioe, neppure in poe-
sia possibilita di innocenza. 
Lo stesso linguaggio non 
e mai innocente. 

Sanguineti non ha pre
clusion! di sorta per la sua 
sperimentazione del reale, 
ma trova i luoghi idonei 
alia elaborazione dei suoi 
miti poetici tanto nella sfe-
ra della quotidianita quan-
to in quella del sogno. In 
ogni caso, i simboli della 
sua elaborazione mitopoe-
tica si proiettano non gia 
in zona metastorica, ma 
sempre dentro la concreta 
esperienza del quotidiano. 

Ne consegue una neces-
saria degradazione dell'io 
alio stato piu basso — cioe 
piu ricco — dell'esperien-
za, quello appunto che 
coincide col livello della 
vitalita sessuale e onirica. 

Gia nella pregnanza del 
titolo Wirwar, cosi carico 
di una potenziale conno-
tazione eversiva, il libro 
si propone immediatamen-
te come un gesto politico 
ideologicamente calcolato. 
L'idea di guazzabuglio. di 
caos. suggerisce contempo-
raneamente quella di un 
rapporto di tensione con-
testa tiva con la realta co-
stituita. : 

Nel Testo dt Appercezto-
ne Tematica, che costitui-
sce la prima sezione del 
libro, il suo e 1'atteggia-
mento di chi «lotta contro 
I'implicazione come orga-
nizzazione della coscien-
2a eteroclitat> (Laborintus, 
sez. 19). Si tratta di «sca-
vare» entro l'insignifican-
za e la confusione nel mon
do per cercarne la « nasco-
stan autenticita, attraver
so a insinuazioni» di altri 
sensi e oltre le «inibizio- , 
ni» della razionalita bor-
ghese. L'operazione, natu-
ralmente, comporta una 
strenua fatica di deseman-
tizzazione del linguaggio 
codificato. II discorso si 
presenta, percid, frantuma-
to e scisso, condotto co-
m'e fra iterazioni e sospen-
sioni, fra intercalazioni e 
riprese. I suoi luoghi pri-
vilegiati sonc le parentesi, 
come per dire che la real
ta non ha, non pud avere, 
una esplicitazione imme- -
diata o chiara; i suoi mo-
vimenti si orientano ver
so 1'alto (*sopra») e il 
basso (« sotto »), con pre-
ferenza perd del livello in-
feriore, il grado cioe pros-
simo al quotidiano. 

Dalle stesse deformazio-
ni del quotidiano emergo-
no simboli di configurazio- • 
ne onirica che il poeta tra-
sforma in interpretazioni 
della realta. Ma, al limite, 
si accampa un'impressione 
di insufficienza, se non di 
impotenza: la operazione 
espressiva e come una ve
ra c propria fatica di SI-
slfo. 

Solo la tensione ldeolo-
gica alternativa pu6 sup 
plire alia carenza in sede 
espressiva e tenere desta 
e attiva la volonta della 
ricerca. La quale, appunto. 

Sanguineti riprende ad un 
livello in direzione diver-
sa nella seconda sezione del 
libro, attraverso un reso-
conto di viaggio — nel 
cuore dell'Europa borghe-
se (Belgio, Olanda, Germa-
nia) — tenuto fra crona-
ca e diario, e criticamen-
te vissuto in uno stato di 
aanqrchia come complica-
zione radicale» (Laborin
tus). cioe da viaggiatore 
apparentemente «distraU 
to da futilitav ma di fat-
to sempre aimmerso in 
qualche cosa » e con un at-
teggiamento in cui alia no
ta mescolanza sanguinetia-
na di comico e patetico si 
alterna qui anche quella 
di patetico e volgare, do-
vuta ad una accresciuta 
consapevolezza a della de
gradazione della quotidia
nita privata». 

E tuttavia, in queste lm-
magini di viaggio, «der 
Traum 1st frei» (il sogno 
e libero), i dati del quo
tidiano si arricchiscono di 
simboli psicologici e quest! 
si convertono in perlustra-
zioni del reale. H vissuto 
— che ha sempre una fon-
dazione culturale (« che da 
Goethe va a Marx», pre-
cisa puntualmente il poeta 
nel risvolto) — si traspo-
ne immediatamente in si
gnificato politico. Si definl-
see, cosi, in primo luogo 
la fondamentale contraddi-
zione provocata dalla divi-
sione del lavoro: a prima 
di tutto. ti segnalo questo 
elementare scrivere — de-
scrivere (...) / pensa la cri-
si / dell'alienazione intel-
lettuale. nella segregazione 
professionale, nella divisio-
ne sociale / del lavoro nel-
I'alienata invidia del lavo-
ratore alienator. 

Compiuta a livello della 
ideologia la demistificazio-
ne della razionalita borghe-
se. in questa seconda se
zione la espressione natu-
ralmente riflette il rove-
sciamento operato: e, men* 
tre per un verso si pud 
anche conciliare con la pa-
rola ed esaltarne anche la 
bellezza se e lattice di ve-
rita ideologicamente veri-
ficata (e la parola piu bel-
la: comunismo). per altro 
si prosaicizza in un diste-
so e quasi pacificato tono 
narrativo. di ferma adesio-
ne al reale autentico: « po-
lemizzando contro il devia-
ziontsmo economicistico. no 
detto che il marxismo & 
un'antropologia generate: 
per chi spiega tutta la vi
ta*. 

Inftne. tramite la nuova 
ricerca espressiva, la co-
scienza rivoluzionaria rea-
lizzata in sede culturale si 
risolve in decisione di sto-
rica assunzione di respon-
sabilita: a (e poi: basta con 
Brecht. ho detto / penso 
proprio di iscrivermi al 
PCI. al ritornov); o anche, " 
gli eventi storici, mentre 
rinsaldano la coscienza ri
voluzionaria («d stato un 
pugno secco dentro il mio 
cervello. ti dico. la noti-
zia. I deU'assassinio di 
Jackson »), si traduoono in 
concrete motivazioni di im
pegno nella lotta di clas
se: tdovete tare qualclie 
cosa anche voi, per la vo-
stra 1 elicit a (e lottate con
tro la nostra pigrlzia: e 
vedrete che tutto andra 
meglio. dopo)». 

La sua antilirica e, per
cid. in • primo luogo una 
vera e propria scelta di 
ordine politico. In essa. 
non vi e disposizione a 
mettere il mondo e l'at-
tuale problematics sociale 
fra parentesi. per attende-
re a una ricerca di pura 
sperimentazione del reale. 
di mero contatto col mon
do. nella fiducia inerte (o, 
comunque. disimpegnata) 
che da essa possono emer-
gere naturalmente (pacift-
camente) le ragioni nuove 
della storia. Al contrarkj. 
essa realizza un interven-
to attivo nella prassl con 
la deliberata e provocato-
ria volonta di un impegno 
che sollecita ed esalta la 
fondazione, a livello diffu-
so, di una coscienza politi
cs antagonista, tesa alia 
trasformazione del mondo 
secondo le istanze del mar
xismo. Per questo. le poe
sie dl Wirwar conferma-
no, se occorresse, la Ina-
lienabile funzione sociale 
deU'arte. . • 

A. La Torre 
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CONTRIBUTI ALLA CONOSCENZA DEL FOLKLORE ITALIANO 
i • i • • • - , • > ' • . 

Popolo e magia nel Meridione 
r • \ • . . . - ? . • . . . 

II momenta magico e il caftolicesfmo popolare • Le fondamenfali ricerche di Ernesfo De Martino sulla culfura confadina riproposfe 
dalla risfampa di «Sud e magia» - L'alteggiamenlo ambiguo della, Chiesa nei confronfi dei rifi popolari nei saggi di Gabriele De Rosa 

( Diverse riflessionl consente ' 
la rlstampa dl un libro fon
damentale per la compren-
sione del nostro meridione, 
qual e Sud e magia di Er- , 

..nesto De Martino (Feltrinel
li. pp. 154, L. 1.200 nella nuo
va edizlone economica) e la 

* pubblicazione della raccolta . 
dl saggi di Gabriele De Ro- , 
sa IVescovi, popolo e magia 
nel Sud. Gulda, pp. 420, 11-
re 6.000) gia pubblicati in 
riviste tra 11 1968 e il '71. 
Ci pare innanzitutto signi- . 
ficativo il fatto che in una 
opera del '59 come Sud e 
magia. che si chiude formal-
mente con l'omaggio al Be
nedetto Croce della « Storia 
come pensiero e come azio
ne ». tutto 11 taglio meto-
dologico — tendente si al-
l'approdo della collocazlone 
storica del fenomeni magico-
rellgiosi studiati, ma non 
per caso fondato moderna-
mente nell'indagine etnogra-
fica diretta, «sul terreno» 
della Lucania, per la raccol
ta dei material! attuali, po
polari, orali, non mediatl — 
concluda di fatto in una . 
tematica tiplcamente gram-
sclana. anche se non dichia-
rata e non voluta, ma per
cid piu interessante, di «re-
ligione dl popolo». 

Nulla di piu chiaro, infat-
ti, che questo sintetico pas-
so dell'« epilogo » dell'opera 
demartiniana: «DaH'analisi 
etnografica e altresl risulta-
to come il momento magi
co non e limitato alia bas 
sa magia cerimoniale (...), 
ma si articola in raccordi 
e formazioni intermedie che 
concernono il cattolicesimo 
popolare e le sue particola-
ri accentuazloni magiche me
ridional!, sino al centro del-
lo stesso culto cattolico ». 

Da questa chiara notazio-
ne conclusiva di De Martino 
ci costringe a partire pro
prio il De Rosa, il quale fin 
dall'introduzione al suo libro 
sembra metter le man! avan-
ti contro le sostanziali e do-
cumentate scoperte forniteci 
in Sud e magia circa 1 va
st! fenomeni di asincretismo 
pagano-cattolico» colti tra 
gli strati piu poveri del con-
tadini e dei pastor! lucani. 
E non tanto per Hntento ri-
duttivo, comprensibile in uno 
btorico che della Chiesa cat-
tollca vuole rivalutare !a 
funzione passata come le fi-
nalita attuali, - dell'afferma- , 
zione che «la storia reli-
giosa del Mezzogiomo fu an
che storia di sinodi e di 
vescovi antimagici». Quanto 
per la troppo comoda com-
mistione delle varie class! 
social! (come per una sorta 
di «interclassismo » cultura
le operato a posteriori) in 
un atteggiamento uniforme 
per il quale sarebbe «la ma
gia... il linguaggio di tutti, 
popolanl, borghesi e clero ri-
cettizion (sorretto economi 
camente dalle rendite. decl
ine. ecc.) 

La miseria 
Viceversa emerge dalla 

- stessa documentazione di pri
ma mano recata dal De Ro
sa — relazioni ad limina di 
varl vescovi, process! per 
magia tenut! dal SantTJffi-
zio, att! notarili, ecc. — e 
in questo senso assai inte
ressante, la sfumata stratifi-
cazione degli atteggiamenti 
cultural! e rellgiosi verso la 
magia popolare: di condan-
na categorica da parte del 
Papa, di predica raffrenan-
te nei vescovi, di tacita e 
compromissoria accettazione, 
da parte del clero locale, del
la sovrapposizione di ele-
menti liturgici cattolici a 
quell'antica magia protetti-
va, senza la quale la gen-
te piu misera del Sud non 
vivrebbe. 

J «I1 fatto» anche dal De 
Rosa riconoscluto «che la 
pratica magica era intlma-
mente fusa con il costume 
e gli atti della vita di ogni 
giorno», vlene poi forzata-
mente esteso a «tutte le at-
tlvlta dell'uomo, pastore, 
contadlno e borghese ». men
tre i casi documentatl si ri-
ferlscono per lo piu a brae-
clantl, donne poverissime, a 
qualche artigiano al massl-
mo (un tlntore di capelll): 
a que! «larghi strati socla-
II» che in territori quasi 
coincident!, ma a circa tre
cento anni di dlstanza dal 
tempo cui si riferiscono gli 
studl del De Rosa (XVII e 
XVIII sec), Ernesto De Mar
tino trova che «tuttora in 
Lucania un regime arcaico 
dl esistenza Impegna (...) 
malgrado la clvllta moder
na ». E .eld perche «la pre-
carieta del ben! elementarl 
della vita (...), la presslone 
esercitata sugli lndlvldui da 
parte di forze natural! e so-
ciall non controllabll! (...), 
l'asprezza della fatica nel 
quadro di un'economla agri-
cola arretrata, l'angusta me. 
moria di comportamentl ra-
zionall efficacl con cui fron-
teggiare realistlcamente 1 mo
ment! critic! del'eslstenza, 
costitulscono altrettante con-
dizioni che favorlscono il 
mantenersi delle pratiche 
magiche». • 

Ben si comprende come le 
pratiche magiche valide per 

De Martino, a salvare 1 po-
verlsslm! da quel «naufra-
glo della presenza », siano in
vece per 11 De Rosa « un fe-
nomeno (...) circoscrltto a 
una storia del folklore », che 
«rimane elemento seconda-
rio anche se suggestlvo rl-
spetto alia realta storica e 
Lstltuzionale della Chiesa ml-
lltante» secondo un evlden-
te atteggiamento di distac-
co verso la magia, che rlpe-
te il piu generate atteggia
mento negativo che si ha dl 
solito nel nostro paese ver
so 11 folklore. 

Le malattie 
" Ben dlversamente, ad esem-

plo, nell'opera di Frazer, II 
ramo d'oro (che l'editore Bo-
ringhlerl ha rlstampato qual
che anno fa per U piu va-
sto pubblico della sua uni
versale scientlfica) si trova-
vano propost! in modo sto-
ricamente e antropologica-
mente corretto, al di la di 
certe restrittive prese di 
poslzlone affiorantl nell'ope
ra, sia la magia come mo
mento evolutivo necessario 
della storia umana, verso la 
religione da una parte e ver
so la scienza sperimentale 
moderna dall'altra; sia, e so-
prattutto. il folklore come 
grande scoperta uniflcante 
della cultura umana univer
sale, che ci mostra 1 con-
tadinl europei (bretoni. te 
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deschl, bulgarl, ecc.) lmpe-
gnati negli stessi riti dl fer-
tillta o di propizlazione del
la pioggia, come gl'lndiani 
fiellirossa d'Amerlca o gli 
ndigeni della Pollnesla. Ma 

eld che pi€l conta dlmo-
strando come non vl. sia, 
fuori dl ogni retorlca del 
classlclsmo, soluzlone di con-
tlnuita tra quelle forme del
la cultura umana non scrlt-
ta, prelstorlca, e la religio
ne, la mltologla, le basl stes
se della cultura greca e ro-
mana, che, proprio In quan
to riferimento centrale dl 
tutta la cultura nostra, con 
tanta albagla furono miti-
camente separate nel recen-
te passato dal contesto e dal 
flusso indivisibile della sto
ria dl tutta l'umanlta. 

Per tornare a De Martino 
e al Sud itaiiano, ecco che 
la rlgorosa, puntuale rile-
vazione dei ritual! contro la 
fascinazlone e 11 malocchio, 
pro e contro le «fatture» 
erotiche e le malattie. ecc. 
(gia in Sud e magia opera-
ta da De Martino in dquipe 
con Emillo Servadio e .Ma
rio Pitzurra, come piu este-
samente con altri nella suc-
cessiva Terra del rimorso 

. pubblicata dal Saggiatore), 
la citazlone degli umili ma 
signlficantissimi test! orali 
che occampagnano quasi tut
ta la « bassa magia cerimo
niale lucana», l'ottlma docu
mentazione fotografica dl 
Pinna. Gilardi e Martin, con. 
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le lmmaginl lncredlblll, an
che se a volte rlcostrulte, 
dl « vessazloni» e dl «lega-. 
menti» notturnl da parte di 
potent! e malign! «maga-
ri», si collocano nella giu-
sta e rispettosa luce di cul
ture subalterne si, ma da 
non considerare — diceva 
piu general mente Gramscl 

, per 11 folclore — « come una 
bizzarrla, una stranezza, un 
elemento plttoresco, ma co
me una cosa che e molto 
seria e da prendere sul se-
rlo ». 

Lo e tanto piu quando la 
malattia, 11 «mal di testa 
subentra al calar del sole 
dopo una giornata di fatica 
nei campl, — scrive De Mar-

• tino — e accompagna chi ne 
e colpito per tutta la notte, 
togliendogli sonno e riposo. 
Al mattino il cerchio dolo-
roso continua (...). Occorre 

• tuttavia rlmettersi In cam-
mlno per tornare alia fati
ca dei campi: allora 11 con-
tad ino, appena sorge il sole, 
si pone davanti all'astro na-
scente, allarga le braccia e 
mormora: Buon giorno san-
ti sole I a U piedi del Si-
gnore I da lu petto ne leva 

. Vaffanno I da la testa lu gran 
dolore: I Buon giorno. santi 
sole! 

Da questo «scindone» (mal 
di testa « magico »). dal a le-
gamentl notturnl», dal ri-
schio dl ctcrisi della pre
senza », come De Martino di
ce, che si configura «come 
esperienza di essere-agit&da » 
e imposslbilita dl magire co
me potenza dl decisione e di 
scelta secondo valor!», 6 lo-
gico salvarsl come si pud, 
certo anche mescolando ln-
genuamente elementi catto
lici con altri pagan! dl pre-
ghiera al sole. Non si com
prende, dunque, come il De 
Rosa speri in «una storlo-
grafia attenta al dato antro-
pologicon mantenendosi, co
me sembra a no! che egli 
faccia, ben lontano da que
sta comprenslone dall'inter-
no dei drammi umani dei 
contadini e de! pastor] dei 
Sud. Ne pud convincere la 
sua polemlca con Gramscl, 
In un capitolo-saggio peral-
tro abbastanza staccato dal 
resto dell'opera, in quanto il 
contadlno di Gramscl sareb
be «per cosi dire un conta-
dino pulito, senza.„ quel de-
vozionismo esagerato...». 

Perche qui non si compren
de che per 11 Gramscl della 
aQuestlone merldionale» il 
contadlno e soprattutto il 
potenziale alleato rivoluzlo-
narlo della classe operaia 

'settentrionale; - e 11 prete, 
- negli schierament! dl classe 

che Gramscl si sforza dl de-
finire, e soprattutto « un am-
minlstratore d! terre..., un 
usuralo^ un uomo sottopo-
sto alle passion! comunin e 
Insleme un Intellettuale me-

' - diatore del consenso, che 
percid accetta anche quel 
compromessl con la magia 
popolare che gli sembrano 
necessari. Cid non significa 
certo che no!, qui. nella «al-

'temativa» fra o magia» e 
* razionalita». che giusta-
mente De Martino dice es-
sere «uno del grand! teml 
da cui e nata la civilta mo
derna », cl s'lmpanchi anti-
storici difensori della magia, 
ma che per superarla. «per 
abbandonare lo sterile ab-
braccio con 1 cadaver! del
la loro storia» ritenlamo an-

' che noi, con I'autore dl Sud 
e magia, che occorra per le 
genti meridlonall cercare 
« un destino che non sia una 
fantastlca citta del sole da 
fondare tra le montagne dl 
Calabr'a. ma una civile cit
ta terrena unlcamente af-
fidata all' ethos dell' opera 
umana ». 

Immagine magica del Sud (disegno di Ennio Calabria) Sergio Boldini 

LA VECCHIAIA DEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO 
IN UNO STUDIO RICCO DI DATI DI FADIGA ZANATTA 

I meccanismi della selezione 
Una scuola sempre piu sorda e ostile alle esigenze cultural! delle classi popolari - Neces
sity del lavoro politico nelle strutture sociali di base - Bocciati i figli degli operai 

Anche per chi e del me 
stiere appare oggi partico-
larmente disagevole orien 
tarsi e capirci qualcosa in 
quella selva di leggi. leg-
gine, ordinamentt. circolari. 
disposizioni varie che reggo 
no il nostro sistema scola 
stico. Si aggiunga i! polve 
rone sollevato da una mas 
sa, costantemente in aumen 
to. di dati, statistiche, infor 
mazioni, lisultati di commis 
sioni d'Jnchiesta. document!. 
proposte di riforma. ece, e 
si comprendera come spesso 
anche il cittadino piu poli 
ticizzato e cosciente si fermi 
scoraggiato davanti al vetu 
sto edificio sociale della 
scuola Italiana. 

Risulta quindi di grande 
utilita — sia per chi si oc 
cupa del problema per me 
stiere, sia per chi lntende 

•occuparsene in quanto va 
crescendo la consapevolezza 
che la scuola e un momento 
politico e sociale di grande 
importanz* nel movimento 
generale di trasformazione 
della socIetA — il libro che 
con chiarezza e sincerm Ispl-

razione democratica ha scrit 
to una -insegnante, Padiga 
Zanatta, per sintrodurre al 
la conoscenza delle struttu 
re portanti degli ordinamen 
ti scolastici, in connessione 
con alcuni tra i piu macro 
scopici e signiflcativi dati 
sociologici». riguardanti la 
popolazione studentesca e 
gli Insegnantl (A. L. Padiga 
2^natta: «II sistema scola-
stico itaiiano», ed. II Muli 
no. pp. 359, L. 3.000). 

II libro si suddivide in 
quattro parti che, rispetti-
vamente, prendono in esa-
me la scuola materna, del-
l'obbligo, secondaria superio-
re e runiversita, I dati non 
vengono affastellatl alia rin 
fusa ma sono sistematl se
condo un ordine logico che 
offre un quadro chiaro ed 
esauriente, almeno per una 
prima informazione, del pro
blem! piu scottanti. Partico-
Iarmente accurato e I'esame 
deH'andamento numerico del
la popolazione studentesca 
e dei fattori Inteml ed ester-
nl alia scuola che condizlo-
nano I'accesso. la frequenza, 

la scelta degli indirizzi. la 
riuscita negli studi e la car 
riera scolastica, i meccani 
smi palesi e occulti della 
selezione (evasion!, ritardi. 
abbandonl, ripetenze. ecc.) 
Ne .emerge con forza una 
conferma, ove ce ne fosse 
ancora bisogno, del caratte 
re fondamentalmente classi 
sta del sistema scolastico ita 
liano, il quale non viene mi 
nimamente scalfito da prov 
videnze - assistenziali che. 
malgrado la loro Insufflcien 
za a tutti i livelli, sono tut 
tavia maggiori per gli stu 
denti universitarl che per-
quelli dei gradinl inferiori. 

I cioe proprio a quel livelli in 
cui piu fortemente dovrebbe 
operare una reale politica d' 
diritto alio studio. 

Non ultimo preglo e rap 
presentato dalle nutrite note 
bibliografiche a pie' di pagina 
e dall'ampla bibliografla in 
anpendice, rlcche di sugge 
rimenti per chi volesse ap 
profondlre determinatl argo 
menti e anche per lo stu-
dioso e 11 politico In diffi-
colta nel rinvenire pronta-

mente 11 dato o I'lndicazione 
necessaria. Purtroppo il li
bro ignora — tranne che per 
alcuni rapid! accenni al set 
tore universitario — il feno 
meno dei lavoratori-studenti. 
la cui imponenza (800 mlla 
circa) e uno degli elementi 
di fondo per comprendere la 
natura dello scontro sociale 
che e in atto nella scuola 

Un problema interessante. 
proprio riguardo a questo 
scontro. si apre piuttosto cir 
ca la possibilita e il modo 
di una corretta utiIi2zazione 
politica di libri e contributi 
come questo. Chi ha espe 
rienza di lavoro politico nel 
le strutture sociali di base 
— quartiere, fabbrica, ecc. — 
sa bene le difficolta che si 
ihcontrano quando si vuole 
partire da dati general! e 
nazionali (carenze struttu-
rali, selezione, ecc.) per ac 
cendere un processo dl lotte 
che investa direttamente e 
con carattere dl massa la 
scuola. Le esperienze con 
dotte mostrano invece come 
sia relativamente plo facile, 
a questo scopo, far leva sul-

la condizione lmmediata e 
palpabile che una determi-
nata area di popolazione sof-
Tre sulla propria pelle. Quan
do davanti, anzi insieme agli 
abitanti di un quartiere o 
agli operai di una fabbrica 
viene smontato e analizzato 
senza pleta il meccanismo 
attraverso il quale I loro figli 

. vengono bocciati, espulsi, in-
dottrinati, espropriati del di
ritto aUMstruzione, alia cul
tura, alia qualificazione pro
fessionale, proprio in quella 
scuola del quartiere o della 
zona, allora pud essere piu 
agevole operare il salto qua
litative che porta dalla de-
nuncia e dalla rivendicazlc-
ne lmmediata alia compreW 
sione della necessity di una 
battaglia politica di piu va-
ste proporziont. A questo li
vello libri come quello della 
Padiga Zanatta possono es
sere utill contributi per una 
presa di coscienza e un con-
seguente impegno di piu lar-

' go resplro. 

Fernando Rotondo 

Due importanti documenti della 
iniziativa politico-culturale 
del nostro partito 

Idee e storia 
dei comunisti 
italiani 

Scriffi per il cinquanfesimo del PCI nel quademo di 
Crilica marxisfa - « I I marxismo degli anni sessanfa» 
in una pubblicazione curata dall'lstifulo Gramsci 

c Storia, politica, orga-
nizzazione nella lotta dei 
comunisti italiani per un 
nuovo blocco storico >. Que
sto il titolo di copertina 
che riassume il contenuto 
e il senso degli articoli 
raccolti nel numero 5 dei 
quaderni di Critica Marxi-
sta (pp. 386. L. 2000): una 
serie di scritti su cinquan-
t'anni di vita del Partito 
comunista itaiiano. 

Nel testo, che si apre 
con un articolo di Emilio 
Sereni. dal titolo Blocco sto
rico e iniziativa politico 
nell'elaborazione gramscia-
na e nella politico del PCI. 
sono contenuti tra gli altri 
uno scritto di Gerardo 
Chiaromonte. Riforme di 
struttura e direzione politi
co del paese. uno di Lucia
no Barca sulle alleanze e 
la politica di riforme e uno 
di Carlo Galluzzi. I comu
nisti e il centro-sinistra. 
Seguono un intervento di 
Luciano Gruppi sulla poli
tica culturale del Partito 
nel dopoguerra. e, di Pie-
tro Secchia, I corpi armati 
dello Stato dopo la Libera-
zione. Giorgio Amendola in-
terviene con uno studio 
sulla questione meridiona-
le, II balzo nel Mezzogior-
no (1943-53). Gian Carlo 
Pajetta con Le radici del 
nostro internazionalismo. 
Seguono Classe operaia e 
alleanze in Emilia, di Gui-
do Fanti e Renato Zanghe-
ri; Per una riflessione sul
la societd veneta, di Rino 
Serri; Sicurezza europea e 
avanzata democratica. di 
Sergio Segre • e Problem! 
della storiografiO) sul PCI, 
di Paolo Spriano.. Infine 
l'ultimo discorso del com-
pagno Mauro Scoccimarro. 
recentemente scomparso, 
pubblicato sotto il titolo: 
Sui cinquant'anni del par' 
tito. 

Un quadro altrettanto va-
sto dell'ultimo decennio. se 

non di tutti i cinquant'anni 
della storia del partito, e 
possibile trovarlo nella rac

colta degli atti del conve-
gno tenutosi a Roma dal 23 
al 25 scorso per iniziativa 
dell'Istituto Gramsci. sul 
tema: < II marxismo degli 
anni sessanta e la forma- . 
zione teorico-politica delle 
nuove generazioni >. II te
ma, di grande attualita e 
di vivo interesse e che da 
anche il titolo al volume 
pubblicato a cura dell'Isti
tuto Gramsci (Editori Riu-
niti - Istituto Gramsci. pa-
gine 780. L. 4800). si svol-
ge attraverso una serie di 
interventi che affrontano .. 
l'analisi di dieci anni di 
storia, densi di avveni-
menti fondamentali per la 
politica nazionale e inter-
nazionale e che hanno se-
gnato alcune generazioni, 
soprattutto quella dei gio-
vanissimi che ebbero le pri
me esperienze politiche con 
1'inizio degli anni sessanta 
e durante tutto il decennio. 

All'introduzione di Fran
co Ferri. che ha aperto i 
lavori a nome del diretti-
vo dell'istituto. fanno se-
guito. nella raccolta. la re-
lazione di Nicola Badalo-
ni e due relazioni integra
tive di Claudio Petruccioli . 
e Giuseppe Vacca. Sono 
quindi riportati tutti i nu-
merosi interventi e i con-

• tributi • al dibattito, com- , 
presi i testi degli interven-' • 
ti che, per ragioni organiz-
zative, non furono pronun-
ciati durante il convegno. 
In appendice viene pubbli
cata la relazione prepara-
toria di Nicola Badaloni 

" che ha cosliluito il docu-
mento base per rawio del 
lavoro di ricerca comune. 

In altra parte del libro, 
sotto la voce « contributi >, 
sono raccolti quegli inter
venti che esponevano. in 
breve, comunicazioni piu 
ampie e analisi approfon-
dite. 

LIBRI RICEVUTI 

Poesia, teatro 
e narrativa 

KAFKA, « Confession] e dlari ». 
• cura di Ervino Pocar, in 
•ppendica I «Colloqai con 

" Kafka * di Gustav Janouch, 
Mondadori. I Meridian!, pp 
X X V M . 1 9 0 . L. 7 .000 . 

Piero 8 IGONGIARI . • Antima-
teria », Mondadori Lo Spec-
chio, pp. 304 , L. 3 3 0 0 . 

Seppa FENOGLIO, • Ptimarera 
di adlezza a, Garxanti (rtet.). 
pp. 2 1 2 , L. 1.000. 

Nazim H IKMET, «Paesaggi 
ontanl », Accademia Sanson!. 
pp. 2 7 1 . L. 2 .200. 

Nicolas GUILLEN. « ElasJa c 
cantJ - cnbani >, Accademia 
Saosoni. pp. 244 , L. 2.000. 

Attila JOZSEF, « Con coora po
re s, Accademia Sanson], pp 
213 , l_ 2 .000 . 

SENECA, s Operetta morall a, a 
cura dl Raffaello del Re. 3 
•oL, L. 9.000. 

VIRGILIO. • Eneide a, trad, di 
Enzio Cetrangolo, Sanson!, 
pp. 2 9 8 , U 700 . 

PETRONIO. « Satyricon >, trad. 
di G.A. Cesareo • N . Tar-
zaahi, Sanson!, pp. 146, Li
ra 600 . 

lerzy KOSINSKI, «Pass]» . 
Mondadori, L. 2 .000. 

Rex STOUT, « C M ba paajra 
di Nero Wol fe?» . Monda
dori, L. 4 .000 . 

« La mappa orisinarle », a ea
rn di Marcello Ravooi, Gar* 
zantf. pp. 1 8 1 . L. 3 .200. 

Son DYLAN, «Bines, ballet* 
a tan unit a, Newton Comp-
toa Italiana, pp. 304 , Li
ra 1.200. 

Oylan THOMAS. « Poesia >, 
trad, di Ariodante Marianej, 
intr. di Gabriel* Baldinl, 
Oscar Mondadori, pp. 295 , 
L. 6 0 0 . 

istica 
£ . Philipp SCAFER, f f f l l d -

tlmi tradid srarni dl pace », 
Mania , pp- 3 5 8 . L. 3 ^ 0 0 . 

Oeiris Mack S M I T H , « Vrttorio 
rmanarl i I I », EdHori L» 
terra, pp. 3 8 7 . U 3 3 O 0 . 

Eopene MORICE. « Dizionario 
dl statistic*». IstitvtO Edi 
toriale fntemazionala. pp 

- 258 , L. 5 3 O 0 . 
Andre THOMAS, « Fondament. 

di mfonaatica • analisi d. 
•estione >, Istituto Editoriak 
Intemaxionale. pp. 3 3 1 . Li 
re 8.000. 

I.G. KURAKOV. « Scienza, tec 
aoto*ica • turn—iiwiii » 
La m m * * i—ifcun* in URSS 
Franco An*an E*V, pp. 149 
L. 2 .800. 

Re-mood AROM, «Marxism-
Imwaalnaii», Franco Angel 
E*\, pp. 2 4 5 , L. 3 .800. 

Gr*>«y LUKACS. « L*anima « 
I * form* a. * Teerla del ro 

l_ 3 .000. 
Mario SOCRATE, « I I Itnjoa* 

•Jo t9o*ofico della poesia d-
Machado a. Mani l io. pp 
174 L. 2 3 0 0 . 

Guido PEROCCO. > Orfflnl del 
rar t * moderna • Venezia » 
Canova T m f a o , PP. 3 7 9 , ill 
a cotorl • in n*ro. L. 9.000 

Cir* RUJU. • PoasiMI* fpoteti 
per « i a storia 195O-1970 
d*n*a»an*aardia artistka na 

potetana », Edart NapaR, pp. 
3 4 1 , L. 30 .000 . 

Vladimir PROPP, « L * radici 
storidw d d fwconti A ff*rt#9# 
Unircfnta sdsfitifics SOHI I~ 
gblerl, pp. 5 7 8 , L. 2J999. 

•toland BARTHES. « Sapji cri-
tici • , Piccola Bibtroteca Bi-
naodl (rfstampa), pp. 378 . 
L. 1 3 0 0 . 

Mberto ASOR ROSA. • Tho
mas Mana o deU'aaibiaaita 
ben an*** >, O* Donato. pp. 
162. L. 2 .000. 

iH • 90dcf*l I D ww& 
», m a m «fi CvlnwiifJ 

pp. 377. L. 3300. 
-uigi LONGO, > t * bripst* hv 

ternazfonan in Spaana a, R. 
luatiarioni dl Giandanta, Edi
tori Rivniti. PP. 3 3 7 , l i 
re 3 .000. 

'nomas S. SZASZ, « I manl-
polatotl dalla pazxia a, Fel-
MaefD. pp. 4 0 2 , L. 4 .000. 

Alexander MITSCHERLICH. 
" Vi*tm_fl_**«* a I ' l i l iu-
SiVfta*1 UlfWfK *• SftJtVQfli* PP 

' 142, L. 1.800. 
vlwtha^ HARRIS. « C * * » a I 

DftJIltvrm f , A T P I M W O CvllV|pS» 
pp. 183 . L. 1 ^ 0 0 . 

S.H. SLINCHER V A N BATH. 
« Storia apraria delTEaropa 
occrftentaw *» •un«a*«ftllv pp. 
542 , L. 3 .000. 
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