
f̂pO« 6 / I ' U n i t d / sabato 13 maggio T972 

cm btp 
Uno studio di gruppo: «La coscienza di sfruttata» 

Le lotte femminili 
e il movimento di classe 

/ 

Donne 1972 (disegno di A' delkader Houamel) 

E" un libro da leggere, da 
meditare e da criticare: 
questo il nostro parere sul 
lavoro collettivo (quattro 
donne e un uomo) La co
scienza di sjruttata che ha 
la sua matrice nella facolta 
di sociologia di Trento (Lui-
sa Abba. Gabriella Ferri, 
Giorgio Lazzaretto, Elena 
Medi, Silvia Motta: La co
scienza di sfruttata, Mazzot-
ta Editore. pp. 247. L. 1800). 
Da leggere: perche a un'in-
troduzlone storica sostanzial-
mente corretta (si veda il 
contrasto Proudhon • Fourier 
finalmente ben evidenziato, 
e Paccento sul problematic 
co dialogo Lenin- Armand) 
segue l'indicazione della con-
dizione femminile come 
quella di una casta, facendo 
pernio del problema la si-
tuazione della donna nella 
famiglia. II lavoro si con
clude con una critica della 
psicoanalisl che ricorda 
quella della Firestone, me-
glio della quale pero, si sot-
tolinea il senso riformistlco 
delle impo5tazionl sostan-
zialmente ottimistiche di 
Reich e di Marcuse. 

La politica 
delle riforme 

Da meditare. per chi s! ri-
chiama al marxismo: le cri-
tiche condotte ai limiti che 
ranalisi del problema ha in-
contrato jn Marx*. Ensels e 
Bebel. crjtiche che Intendo-
no muovere dalle stesse pro-
posiziom generah e metodi 
che del - marxismo. trovano 
ormai consenziente una buo-
na parte della cultura mar-
xista. come ci trovano con-
senzienti. in parte, anche 
alcune critiche rivolte al-
Pimpostazione da parte del 
P.C.I alia " questione ". nel
la convinzione che pure in 
questo campo la coscien
za autocritica sia da consi-
derarsi un segno di forza 
Notiamo tuttavia. subito. che 
e evidente nel testo il ten 
tativo di disfarsi con due 
parole dell'argomento che e 
invece moltd complesso; non 
basta citare una frase di 
Togliatti. o liquidare la po 
htica ds riforme promossa 
dalllJDI dichiarandone la 
inattuabilita in sistcma bor-
ghese e poi contraddittona-
mente affermare che il si 
sterna le pud concedere sen 
za perlcolo. 

Noi siamo del parere che 
le rivendicazioni femminili. 

quando partano da una « co
scienza di sfruttata » quale 
il gruppo denuncia. sono tali 
da far saltare il sistema 
borghese. soltanto se porta-
te fino in fondo. e che per 
questo occorra una coscien
za rivoluzionaria, sempre 
nel senso che il testo Indi-
ca. cioe non solo di classe, 
ma anche all'interno della 
classe, per scardinare le ra-
dici sociali della condizione 
castale della donna, per la 
quale 11 lavoro extradome-
stico e condizione necessaria 
(nel senso che approfondi-
see le contraddizionl) ma 
non sufficiente alia libera-
zione della donna, dal mo-
mento che riproduce nel-
l'ambito della produzione so 
ciale, in parte, la situazione 
esistente nella famiglia. Non 
siamo d'accordo sul fatto 
che la politica delle riforme 
sia inutile, in prlmo luogo 
perche a sperlmentarne 1 li
miti. e necessario provarle 
in concreto. e in secondo 
luogo perche in Italia si e 
abituati a considerare a pa
role superata qualsiasi con-
quista sociale o qualsiasi 
esperimento fatto in paesi 
piu avanzati. trovandoci un 
comodo pretesto per Pirn-
mobilismo. 

C'e un'affermazione a 
p. 146 del testo che ricorda 
che «il capitalismo ha co
me altra faccia del suo svi-
luppo quella di generare il 
sottosviluppo e di non po-
terne fare a meno » Gli au-
tori del testo sanno che la 
societa italiana non puo per-
mettersi servizl pubblici. in 
misura tale, per esempio. da 
rendere superflua la figura 
della casalinsa: sanno anche 
che non si tratta di un pro
blema di prosresso tecnico. 
ma politico, tant'6 vero che 
negli Stati Uniti il prosres 
so tecnico e servito piutto 
sto a immobili7zare la fun-
zione della oasalinea che 
non a liberarla socialmente. 
Ma appunto per qupsto. dl-
ciamo che portare avanti le 
rivendicazioni fino al punto 
d: rottura (e non e possibi-
le se non oartendo da dati 
oggettivi. da richieste par-
ziall) sul piano politico, sia 
tutt'altro che inutile Per la 
posizione del P C I in pro
pos i t i 11 discorso e pero da 
ampliare e lo faremo trat 
tando delle pubblicazinni co 
mun<ste incite in ocrasione 
del cinquantenario del no
stro part i to. 

Agli autori del lavoro vor-
remmo invece indicare quel 
lo che a parer nostro e un 

errore che porta conseguen. 
ze non trascurabili: l'errore 
e di dare per scontate, bor-
ghesl, le posizlonl presoclall-
ste del movimento itallano 
per 1'emanclDazione della 
donna nel secondo Ottocen-
to. Anche qui blsogna lnten-
dersi sui termini: il gruppo 
di Trento rifiuta 11 termine 
emanclpazione considerando 
piu rivoluzlonarlo quello di 
femmlnlsmo. Nella storia 
reale d'ltalla e accaduto il 
contrarlo: Filippo Crlspolti, 
cattolico conservatore. scri-
veva all'inizio del secolo. co
me ho avuto Poccasione di 
ncordare: «Con gli emanci-
pazionisti non si discuteva, 
con i femministi si pub far-
lo», intendendo con questo 
che il femmlnismo si liml-
tava ad una correzione dal-
l'interno del sistema. 

La coscienza 
della « casta » 
L'emancipazlontsta Mozzo-

ni passo dall'anarchismo ra-
dicale alia Lega Sociallsta 
Milanese con la speranza 
che il movimento operaio evi-
denziasse la questione fem-
miaile nei suoi nodi piu 
drammatlci e nel suoi aspet-
ti piu combattivl; si ntras-
se nel '92 dal socialismo. dl-
chiarando per spenmentata 
convinzione che la maggior 
parte del socialist! Italian! 
si era formata non su Marx. 
ma su Proudhon e su Com-
te. due dei piu fanatici an-
tifemministi piccolo borghe-
si. Si leggano. I neofemmi-
nisti. tutte le opere della 
Mozzoni. e ci ritroveranno 
molte cose da loro afferma 
te, dalla coscienza "casta
le " della donna, giusta o 
sbagliata che sia questa no 
sizione. al paragone con i 
gruppi etntci oppress). .' ne
gro. 1'ebreo. ecc. che tutta 
via registrano progressi mag 
giori di quelli delle donne. 
al riftuto del modello " ma-
schlle " della societa ecc Ci 
troveranno anche del limiti, 
certo. ma si mlsunno questi 
gruppi con quella che per 
l'lialia rimane Pinterlocutri 
ce piu avanzata. !a donna che 
nvalutava per le operaie "la 
digmta dello sciopero ". men-
tre una parte dei socialist) 
rimaneva perplessa dl front* 
a queste manifestazioni trop-

po " combattlve " delle don
ne; In questo modo potran-
no portar avanti il loro di
scorso, che nol stimiamo 
utile, con consapevolezza. 

Misurarsl con la traJizlone 
lnaugurata dalla riformista 
Kuliscioff e, in alleanza dl-
scorde, dal femmlnlsmo mo
derate che finl nell'accordo 
tra Mussolini e Gentile da 
un lato e il Conslglio Nazio-
nale delle Donne nel *23 dal-
l'altro, o con I movimenti 
femminili del partitl che do-
po 11 fasclsmo dovettero let 
teralmente rlcominclare da 
zero, e troppo facile Non si 
tratta di erudizione. ma della 
necessita dl conoscere 1 ter
mini nei quali la storia della 
lotta per la liberazione della 
donna si e svolta da nol, per 
evitare di riscoprlre fatico 
samente posizioni che. In 
parte almeno. erano state 
acquisite dal movimento o-
peraio nella sua fase Inizla-
le, quando le donne (e I fan 
ciulli) erano la maggioranza 
della forza-lavoro. II dram-
ma, sul piano culturale, del
la questione femminile In 
Italia, e quello di rlcomin
clare eternamente il discorso 
dall'inizio. supponendo sem
pre dl essere I primi a sco-
prire che quella femminile 
e l'« ultima rivoluzlone », ecc 

Eppure. a parte questa de-
formazione che e riscontra-
bile anche nelle pubblicazlo 
ni che In Italia si richia-
mano al partiti marxisti. il 
lavoro del gruppo trentino 
ha un suo valore, non trascu-
rabile soprattutto per 11 suo . 
valido punto d'approdo. nella 
definlzione della condi2ione 
femminile con una frase che 
ci sembra opportuno ripor-
tare: 

«Si pu6 affermare che la 
esistenza del mondo come 
mercato di mere! e affidata 
all'esistenza del mondo do 
mestico escluso dal mercato 
II lavoro domestico e tolto 
dalla circolazione delle mer-
ci perche esse possano clr-
colare liberamente, cioe esl-
stere E poiche 11 neocapi-
taiismo ha bisogno di sva-
lonzzare costantemente la 
forza lavoro, esso cerchera dl 
rinforzare la famiglia pro-
prio quando In essa si ma-
nifestano storiche forze di-
sgreeatricl». 

Ma su questo argomento, 
sui tentativi fatti dal neo 
capitalismo per aggiornare 
l'lstituzlone familiare. man 
tenendola all'lnterno del si
stema. si narlpra in ^Itra nc-
"i=«lone 

Franca P. Bortolotti 

Testi scientifici a carattere divulgativo 

II fantastico viaggio di Tompkins 
Gli autori di questo volu 

me (o Viaggio di Mr Tom 
pkms all'tnterno di se ties 
so » a went u re della nuova 
biologia. Zanichelli, pp 254. 
L 3^00) George Gamow e 
Martynas Yeas, due i c n t t o 
ri specializzati In testi scien 
tifici a carattere d".nii?auvo. 
guidano il lettore ,ittraver.co 
la descri2ione dl un fanta 
scientifico ed avvemuroso Ui 
nerario. all'esplorazione del 
1'organismo umano non solo 
da) punto di vista ana to mi 
co. ma anche da quello fun 
zlonale Con una narrativa 
garbata ed originate, venata 
da un sottlle umortsmo. ma 
sempre aderente aU? piu ri 
gorosa preclslone sctcntlflca. 

essi sviluppano i temi oiu 
attuali della-biologia moder-
na. dalla genenca alia neuro-
Ingia. dai ritmi biologici alia 
evoluzione. dalla biochimica 
alia fisica. alia immunolojra 

Mr Cyril Henry Tom 
pkms e un uomo comune. un 
piccolo tmp'egato di banca 
che cerca di sfuggire alia 
monoton.a delle sue mansio 
ni giornaltere coltivando. at 
traverso la lettura di nvi 
ste dtvulgattve sclentiftche. ) 
suoi tnteressl per la fisica e 
la biologia. materle che lo 
lasciano perplesso ed affascl 
nato Queste cognizioni sclen 
tifiche. condlzlonando 1 suo) 
sognl e la sua vivlda Imma 
glnazlone. lo conducono Ion 

tano dalla sua ptatta realta 
quolidiana, in un mondo fan 
tasiico nel quale 11 linguag 
gio tecnico diviene accessibi 
le e chiaro e lo stesso sogno 
fomlsce la chiave per com 
prendere meglio I fenomem 
biologic). 

Si snodano cos) una sene 
di episodi sulla falsanga di 
un filo conduttore che, col 
'.egando questi vtaggi imma 
ginan. porta il protagonisia 
attraverso una logics e ra 
srionata concatenazione dl te 
ml. al raffronto tra la vislo 
ne meccanlclsta e la vlstone 
vital Ista dl tuttl gli event! 
della biologia. a chtarlre 1) 
vero valore dello svlluppo 
tecnologlco della clvllta a t 

tuale. al problema fllosoflco 
del signtficato della VIUL 

n • Viaggio dl Mr Tom
pkins all'tnterno di se stes
so », che appare nella oolla 
na del • Saggl ZanlchelU ». e 
un libro che. pur mantenen 
do gli Intenti divulgattvt con 
I quali e stato concepito. non 
perde tuttavia 11 valore dl 
un aggiornatissimo testo 
sctentiflco. dedlcato a quan 
tt. glovanl e non piu glo 
vanl. vogliono segulre t m o 
deml orientamentt della nuo
va biologia attraverso una 
lettura scorrevole e diver-
tente 

Laura Chiffi 

« 0 beatrice » 

di Giovanni Giudici 

La vita 
vera 

e la vita 
in versi 

Che cosa contempll. Gio
vanni Giudici, nella sua 
poesia non e difficile dir-
lo: contempla il presente, 
attlmo per attimo; e rifiu
ta la tentazlone consolato-
rla del futuro. della astrat-
ta progettazione dl se. del
la preflgurazlone utoplca. 
SI era gla notato quando 
uscl Autobialoaia (1969), 
II libro che andava ad ag-
glungersl a La vita in ver
si (1985). Lo si nota nuo-
vamente ora dl fronte alle 
paglne dl O beatrice, libro 
che, rlspetto al precedentl, 
ha un dono in piu: l'lro-
nla. 

In O beatrice (Monda-
dorl. pagg. 118. lire 2300) 6 
tutto crollato. passato e 
futuro; e perslno l'amo-
re e la poesia, che In altri 
tempi potevano consolare 
un presenU In cul e dato 
soltanto dl vivere la pro
pria morte. sono dlventatl 
sentimentl domestici. ba-
nail: Beatrice — dal ver-
bo beare — name comune 
singolare. L'lronla 6 la so
la conslgliera, la sola 
amante che 11 poeta si con-
ceda, la residua beatrice. 
I versi servono a dlrcl che 
nop e piu posslblle poesia. 
Come Autobiologia si col-
legava al libro precedente 
(Ma cosa vuole con questi 
lamentt questo — qui — le 
solite la vita in versi rac-
contando storie), cosl O 
beatrice si rlcollega ad 
Autobiologia. a quella sor-
ta dl de profundis («Le 
cose, le spine», una poe
sia del 1989, ma soprattut 
to «Basta. spettatorl») 
che ora contlnua nell'ulti-
ma poesia di O beatrice in-
titolata « Descrizlone della 
mla morte »>. L'itlnerarlo e 
costante. II futuro e vuoto 
e inganno: Futuro verso 
te — In corsa ci vediamo. 
— Ma set tu che a noi vie-
ni — E noi siamo immobi-
It — In questa illusione di 
treni; II futuro muore con-
tlnuamente In nol: O Fu
turo che salt a noi — Tua 
morte. Cosl 11 passato, co
sl 11 bello. il sublime. 11 
rapporto umano, la vita 
vera e la vita in versi; co
sl la morte stessa che. co
me la vita e 1'amore. quan
do e troppo a lungo con-
templata, dlventa vizio 
estetico Dunque. ne la vi
ta. ne la morte. 

II guardarsi vivere e mo-
rire, ormai con ironia 
(Cera un bel sole, volevo 
vivere la mia morte — Mo-
rire la mia vita non era 
naturale), non 6 un fatto 
che concerna strettamente 
l'indlviduo II rimando e 
immediatamente genera-
zlonale. ma interessa t u t 
ti coloro che. dalla pro-
spettiva dl un crepuscolo 
crlstlano-borghese, cerca-
no neU'analisi del presen 
te e di la dalla deforma-
zione del personaggio. del 
la maschera. una autenti-
cita nuova. frutto di un 
mutato rapporto sociale 

II suo smembrarsi a 
pezzo a pezzo In Autobio
logia diventa, in O bea 
trice, una autoanalls! che 
lnveste I'individuo. la sua 
maschera e l suoi rappor 
ti sociali. II nodo e que
sto: lontano da ogni ottl-
mistico realismo. Giudici 
ci d& un libro di crisl. un 
libro di analisi prospetti-
ca che. dal profondo del 
disagio Indivlduale risale 
al disagio di una uma 
nita che non s! riconosce 
piu nei personaggi che es
sa stessa ha espresso per 
Indossarne le vest! e con 
solars! L'lronla. 11 • ga 
glioffo sorridere » sono le 
deformazioni della masche 
ra. I segn! del disagio 

C 6 una poesia che si In-
titola « Degenerazione ». 
Non c'e bisogno dl decl-
frare 11 tltolo. ne dl resti 
tutrlo alia sua amblguita 
per capire che I'inlzio del 
discorso e In quella pro 
sa, Mortt dt fame, che 
Giudici scrisse nel 1966 e 
pubblico In Autobiologia 
SI potrebbe. In realta. ar-
gomentare molto in tor no 
alia generazione di Gia 
vanni Giudici. cl sia con 
sentito ancora una volta. 
« ventenne del '44». pas
sato anche lul attraverso 
una storia Ingrata, seml-
nata dl ottlmlsmo, di pre 
diche di profetl in prosa 
e in vers), dl trionfalismi. 
e di guerre di stragi dl in-
giustizie di ingannl, ma 
basil l'attacco di quella 
prosa: «Come Thomas 
Buddenbrook al culmine 
delle sue fortune, d'ora 
In poi non potra and are 
che pegg'«o». Che non ro-
vescla, con una sterile 
mossa, 11 trionfallsmo e 
rottimismo. ma «degene 
ra > II poeta — II poeta 
aullco. II poeta cesareo. 
II poeta romantlco. II poe
ta profeta — e lo rlcondu 
ce alia condizione umana 
piu autentica. quella di 
povero. costretto a porta-
re la vita con fatlca: Sono 
un morto dt fame, arnica 
mia- — un tanqhero. no 
glio dire, un taccaqno 

L'anallst per ora appro 
da qui. al rifiuto dl una 
parte privileglata. e al ri-
trovamento dl un uomo 
reale. che nella scomposl 
zione analitica del oresen 
te e nella rlcerca della 
sua propria collocazlone 
nel rapporto sociale elabo-
ra nuovl rapport! e nuove 
prospettive 

Ottavio Cecchi 

(^©(pgira 

Nuovi Argomenti e il vuoto letterario 
NeirEcMor/a/e per i « Nuo

vi Argomenti» del 1971 Piei 
Paolo Pasolinl faceva un bt 
lancio « post-sessantottesco » 
(se cosl si pu6 dire) e, con 
statando che «non e poco 
essere sopravvissutl al dllu 
vlo». riconosceva che negli 
ultiml annl la sua rlvista si 
era comportata un po' « c o 
me un'Arca dl Noe» racco 
gllendo « 1 plO svariatl esem 
plari letterari che ci sem 
bravano degni di superare 
la fase del diluvio». 

In termini letterari questa 
mancanza di una precetti 
stlca ovverosia questa dispo 
nlblllta dl Nuovl Argomenti. 
ha fatto di questa rlvista 
una delle pochisslme del pa 
norama Italiano che pubbli 
cano testi e testi dl esordien 
ti o comunque di serittorl 
glovanl e giovanissimi con 
abbondanza e regolarlta. Se 
nel prlmo numero dell'anno 
scorso Pasolinl rllanciava la 
ri vista convinto (a ragione) 
che esistesse dopo la fine 
della neoavanguardia un 
« vuoto letterario » che chie 
deva di essere riempito. al 
1'inizio di quest'anno nol pri 
mo numero si annuncla che 

«col 1972 Nuovl Argomenti, 
da trlmestrale che era, di
venta bimestrale. e per un 
dupllce motlvo. Da un lato il 
favore crescente del lettorl. 
Dall'altro 11 desiderlo dt an-
dare incontro quanto piu 
possibile al lavoro dl scrlt-
tori e criticl soprattutto glo
vanl ». 

Coerenternente con questa 
premessa 11 numero 25 (gen-
nalofebbraio 1972) della rl
vista dlretta da Pasolinl e 
Moravia si apre con una pro 
sa (evldentemente parte di 
un romanzo) di Franco Cor-
delll. Una vera scoperta. Po-
chl autori (glovanl e no) 
oggl In Italia rivelano una 
scrittura cosl spessa e in-
tessuta dl fill sotterranei. 
Una trama robusta e appe-
na visibile sostlene e sostan-
zla un dettato In apparenza 
dimesso o addirlttura opaco 

Ad una lettura piu atten-
ta tutto si approfondisce, 
rompaiono improwlse luci e 
ci6 che nel testo sembrana 
atono prende vita, una vita 
che vlve tra le pieghe, che e 
densa umorosa e si conosce: 
« Si tratta dl reslstere di in-

dovlnare sprofondandosl: o 
anche dl stablllre, delle co
se, almeno le quallta ele-
mentari, le piu Immediate 
sovrapposizloni, la rete dei 
segni primordial!». II mes-
sagglo o la vlcenda e soste-
nuto dalla quotidiana rlcer
ca di segnl che sono chia-
ramente (per il protagoni-
sta) segnl minimi, vietl, abu-
sati, ma con una loro vita 
e una loro occulta efflcacla 
La quale derlva da una se-
rle dl scartl Intern! e rl-
mandi che, nel momento in 
cui si lntulsce oscuramente 
parte di un sistema, non pu6 
non far scattare l'lronla e 11 
divertimento (perchfe al si
stema non si puo «crede
re »): «ho caplto che dove-
vo usclre davvero dalla si
tuazione presente, e che una 
llmonata sarebbe stata suffi
ciente ». Al llmlte un'arancia-
ta San Pellegrlno pu6 avere 
l'effetto dl una pozlone ma-
glea. 

L'altro testo creatlvo dl 
grande rlllevo 6 una stu-
penda poesia dl Andrea Zan-
zotto. a mlo parere una del
le sue cose piu belle In as-

soluto. Che dopo La beltd 
Zanzotto procedesse coeren
ternente e con ottlml rlsulta-
tl sulla strada di uno spe-
rimentallsmo non solo for-
male ma anche «sostanzia-
le », si era visto gla nel poe-
metto Gli sguardi i fatti e 
senhal, rispetto al quale in 
questo La Pasqua a Pteve dt 
Soligo sembra recuperare ed 
esaltare 11 momento ludlco, 
rlvelando che per Zanzotto 
la poesia b ironia e diverti
mento. ma anche autoana
lls! lperdlsincantata ed estre-
mamente consapevole. dl se 
e dei meccanisml della poe
sia: « 6 roba che mai non 
spurga dal suo s6 e si rlcon-
voglia nel fondo dove sbar-
rato sta 11 significante che 
6 leader feroce del mondo » 

Tra 1 saggl vorremmo se-
gnalare una precisa ed Inte-
res'sante analisi della metrl-
ca dl Antonio Porta ad ope
ra dl Walter SIM, un artlco-
lo di Francesco Orlando su 
Marcel Proust e un diver-
tente « pezzo w dl Aldo Ros-
selll su Donald nirMiolmp 

Ardighello 

Tradotta in italiano Fopera di Paul Mantoux del 1906 

Un classico sulla 
rivoluzione industriale 

«La grande lndustrla nel 
1'ordlne economico. la sclen-
za positiva nell'ordine Intel 
lettuale. la democrazia nel 
I'ordine politico, sono le for
ze maestre che dirigono II 
movimento delle societa con 
temporanee» scriveva Paul 
Mantoux nel lontano 190B in 
aoertura dl quell'opera (La 
revolution induitrielle au 
XVIII sitrle. tradotta ora In 
Italiano nella Collana Sto 
rlca degll Edltorl Rlunitl 
col tltolo La rivoluzione in 
dustriale. pp 570. L 5 000) 
che e poi rimastn un cano 
saldo della letteratura sul-
l'arpomento: e questa «di-
chlarazione di fede» era rl-
badita anche neU'edizione In-
ele=;e. ampliata e rivista. del 
1928. per quanto in quel com-
plesso e tormentato lasso dl 
tempo fossero avvenutl tali 
e tantl mutamentl che ne ve 
niva un suono un po' vecchio 
ed opaco. fin tropoo databfle 
Ma va subito aeeiunto che 
s! trattava di principi ispi-
ratori tutt'altro che passiva-
mente accettati. come dimn-
strano ell altrl suoi scritti di 
quel perlodo e la sua parte 
cipazione al dibattlto sul raD 
porto tra storia e sociologia 
(frequente il riferimento a 
Durkhelm) e sulla licelta di 
considerare la storia una 
scienza: e glustamente vi ha 
calcato 1'accento Giorgio Mo
ri nel rlcco sagglo Introdut-
tlvo. per mettere In luce 
quello spessore teorlco che 
1'atteeeiamento di Mantoux 
guardingo e sospettoso nel 
confrontl di ogni tendenza a 
Incasellare e lrrlgldlre la va 
rla e multiforme realta em 
pirlca In leggl e sistemi. 
11 modo In cui e strntturat-a 
I'opera e in cul 1! racconto 
si dipana. sembrano voler 
celare 

Un racconto affasclnante 
del resto. che scava In pro 
fondita e in ampipzza 1 tra-
vagliatl decennl che. in In 
ghllterra. sesnarono la na 
sclta del fariorv system no 
nendri le basl per una tra 
sfnrmazione totale dell'lndl 
vlduo e della societa Puo 
semnrare un vezzo o una con 
suetudine stantia aff^rmarp 
che 1'onera. pur ?olldampnte 
anenrata. per temi e Imposfa-
zione. al tempo In cul venne 
concenita e seritta. mantlene 
carattpri di grande attuali 
ta: 

Pochl esempi. Pur oarlan.io 
del caDitale e del Drofitto 
«sua legse specifica», pur 
avendo h"»n present! 2li scrit 
ti di Marx e lo schema teo 
rlco dl interpretazione della 
rivoluzione Industriale che 
essi proponevano. pur es?en 
do attento lettore dl tutto 
cl6 che negli ultim! annl si 
era scritto. da piu nartl. sul 
capitalismo. Mantoux evita 
accuratamente dl collesrare 
la rivoluzione Industriale al 
lo svlluppo dl un determlna 
to sistema di produzione. e 
sottolinea anzl che ogeetto 
della sua rlcerca e * la gran 
de lndustrla». definita non 
solo «un determinato slste 
ma dl produzione ». ma « tut
to un sistema economico e 
sociale. concepito non come 
un In5ieme di conce7inni 
astratte. ma come una real 
ta vlventew II pensiero cor 
re alle dlssertazioni odieme 

t Visione: sala delle macchlne»; II quadro e stato di-
pinto nel 1925 dal pittore fedetco Carlo Grossberg 

su una « societa Industriale » 
non meglio definita (anche 
se. a tutto vantaggio dl Man 
toux. va detto che negli an
nl In cul scriveva. non esl-
steva nel fatti nessun slste 
ma qconomico-sociale dlverso 
da quello capitalistico in cul 
fosse presente la « srande ln
dustrla ») Cosl. In un mo 
mento In cul gli studl di 
storia economica e soctale 
soffrono talora di eccessi spe 
culativi e di un sociologismo 
abbastanza confuso e vellel-
tarlo. la problematlca su) 
rapporto tra fatti e teoria 
indivlduale e generale. cau 
salita e casualita. qui ca 
lata e artlcolata nella con 
creta rlcerca e rlcostruzlo 
ne storica. hanno piu di un 
elempnto di interesse 

Inoltre e Importante in 
uno storlco che pure aveva 
profondo 11 senso della con 
tinuitn del ororesst stnrici 
del continuo intersecarsi e 
rerfproro infhipn7irsl del va 
ri aspettt del reale. Pavere 
espresso sino dal tltolo la 
convinzione che non esiste 
solo lo svlluppo. ma anche 
la frattura. e che. per Pap 
punto. I « fenomenl» che si 
verificarono nella seconda 
meta del "700 ebbero conse 
truenze dl tale portata «che 
poche rivoluzionl polltirhe 
hanno prodntto modiflrazlo 
ni tanto profonde» e che 
dunque I) fprmfne non pote 
va e non doveva essere evl-
tato Senza perrio sottovalu 
tare la lunea catena di a pre 
messe» necessarie perche 
tale rivoluzione sborclasse 
in quel luogo e In quel 
tempo. 

Tutta la prima parte del 
Popera e anzi dedicata a que 
ste premesse. individuate so 
prattutto nelle con*eeuenz<? 
dell'« espansione commercia 
Ie» (commercio coloniale. in 

particolare). Scamblo e dl-
vlsione del lavoro. fenome
nl Puno all'altro legati se 
condo le lndlcazioni smithla-
ne. costituiscono la molla e 
la condizione necessaria d! 
ogni successiva modifica-
zione. 

Non occorrera lnslstere 
sulla dlversita tra questo qua 
dro e quello tracciato da 
Marx nel capitoli sul!'« accu 
mulazione orisinaria »• e, ad 
ulteriore riprova. assal ml-
nore appare nel complesso 11 
rilievo dato a quella che 
Mantoux chiama t redistribn-
^ione della proorietA fondia-
ria». a suo parere semplire 
effetto del de^id^rio dei nuo 
vi rlrchl di Dartecinare alia 
unira forma di proprieta 
che dessp sicurezza e prpsti 
gio sociale Anche se DO) si 
narla diffusampnte deirll f̂-
fetti che quel orocp.sso ebbp 
sulle terniphe di cnltivazinne 
e sulla B lihprazionp » di ma 
nodoppra che ne fu inevita 
bile corollario Mantoux. con 
ton! mlsuratl e Dacati: pur 
nell'attenta valutazione crlti 
ca delle fonti. mnstra dl non 
aderire alle opinionl e alle 
tendenze dl quanti. in vario 
modo e con divprse mntiva 
zfoni. sottovalutano Pampiez-
za e la drammaticita di quet 
proce?sl 

Analoeo 11 procedlmento se 
guito nella teiva parte, al 
lorche si analizzano le con 
sesuenze della rivoluzione in 
dustriale. lo sfruttamento dpi 
lavoro minorile e fpmminilp 
il livello e la condizione di 
vita degll operal. Pinrertez 
za perpetua del domanl. eli 
effettl della Poor Law e del-
Purbahlzzazlone II rifiuto di 
ogni mitica e demapozica rie 
vocazione del passato. la 
convizlone che tall effetti 
fossero non gia 11 prodotto 
Inevitabile deil'industriali77.a-

zione, ma la conscguenza del 
periodo dl transizione e di 
assestamento. acuito dal cli 
ma bellico. dal «dlsumano 
soflsma » del laisses tntre e 
della sistematlca messa al 
bando della presenza operaia 
organlzzata (Mantoux era in 
quegli anni un sostenitore 
delle Trade Unions e del a so
cialismo inelespn). non oor 
tano a sfumare II quadro 
delle lacerazlon! e delle sof-
ferenze che si accompa^na-
rono all'instaurarsl del « reel 
me di fabbrica ». 

Una valutazione ribadita e 
preclsata nel 1928. quando 
PInralzare delle internrpta 
zioni «ottimlstirhe» e In 
particolare la pubhlirnzlonp 
del prlmo volume di An 
Economic Historu nt MnlcT-n 
Britain del Clapham tenrie 
vano a stornare Pattenzinne 
da quel periodo «rivoluzlo 
narlo» che Mantoux vnleva 
Invece. pur nell'ambleulta 
di non poche sottolineature 
« evoluzloniste » rannrp^pnta 
re nella plenezza de! suo es 
sere e del suo divenire Tut 
ta la seconda parte si artl 
cola lntorno alia tematira 
dell'inevitabilita del a mac 
chinismou e insieme della 
casuallt5 di tante scoperte. 
di tante invenzioni: della lo 
ro necessita storica e insie 
me del loro Incarnarsl In 
uomini stoncamente condi 
zionati e determinati. ma non 
perci6 privi di raratt-pri in 
dividuall. 

Anche Plmprenditore tioo 
(di cul si indlvidua apoicno 
la novita rispetto al mercan 
te manlfatturlero) sembra 
ad un'analis! ravvirinafj 
sfugsire ad oiml senernlizza 
zione. Bisogno di totallto e 
insieme inrapacita *» impossi 
bilita di realizzirla. nrorso 
a! particolare e instemp ti 
more, nel renderlo emble 
matico dl una realta piu se 
nerale. di Impoverirlo e in 
Rigantirlo. emersono in tutta 
la loro teoretlca e concreta 
drammaticita. pur nel piano 
e controllato andamento del 
la narrazione E tanto piu 
arduo era operare questa 
contlnua scelta falcuni 5Pt 
tori dell'industria. alcune 
arandi fabbrlche. il trasfor-
marsi dl alcune cltta lo scor-
rere della vita In alcuni vil 
laegi. I casl di alcuni lnil-
vldui) poiche la considerazio 
ne della rivoluzione inriu 
striale come a Individuo». 
malgrado la complessita de 
ell elementi costitutivi. come 
organismo vivente auasl. uni. 
cum. clrcoscritto e comun 
que IrriDetibile, si scontra 
no col mancato chianmpnto 
del suo essere specificazlonp 
ed effetto dell'affermarsl del 
sistema capItaIIetiro. con 11 
rifiuto dl ancorarsi a princi
pi lnterpretatlvl e legs! che 
sll sembra va dnvpssero shoe 
care In una nuova e sterile 
filosofia della stor'a S<i que
ste has' !a sua <* rlcerca dl 
verlta» non poteva andare 
oltre M3 poche altre ooere 
sulPargompnto sonn tanto vl
ve e complute. e insieme 
tanto capacl di stimolare il 
ripen=^mpnto la d'^ii^sfonp. 
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