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« La paloma »: un romanzo che chiude un'esperienza narrativa 

La mitica, vecchia Milano 
anarchica di Castellaneta 

Un ferroviere anarchico in 
una Milano recente, i com-
pagni, il circolo, le lotte, i 

f irovocatori, le bombe, I mor-
i, i polizlotti suadentl e fe. 

roci, un mortale interroga-
torio in questura... Questa 
la «trama» dell'ultinio ro
manzo di Carlo Castellane
ta, La paloma (Rlzzoli, pp. 
201, lire 2 800), trasparente-
mente Ispirata al caso Pi-
nelli. Perche questa scelta? 
Per trarne un romanzo di 
intervento politico o al con-
trario un romanzo di sta-
gione a la page? Ne l'una 
ne l'altra cosa, probabilmen-
te, se e vero che Castella
neta conferma anzitutto il 
suo interesse sociale ed u-
mano per una vecchia Mi
lano ottc-novecentesca, risco-
perta e vagheggiata anche 
sotto i colori vivaci e dram-
matici degli ultimi anni ses-
santa. 

Cronaca 
politica 

L'operazione di recupe-
ro fe qui molto piu comples-
sa, sottile, e anche ambi-
ziosa, che in altre esperien-
ze passate. Castellaneta la 
conduce a diversi livelh. Egli 
parte da una ricostruzione 
di tipo naturalistico e veri-
stico. che si avvale larga-
mente del « romanzesco »: lo 
stesso spunto tratto dalla 
cronaca politica; l'attenzio-
ne minuta e documentata al 
fatti, personaggi, comporta-
menti. situazioni di un mon-
do reale (in particolare, il 
mondo popolare e del fer-
rovieri); il ricorso all'intrec-
cio, alia suspense, all'agni. 
zione e alio smascheramen-
to; eccetera. Ma questa ri
costruzione documentario-ro-

manzesca viene «gestita» 
con un'articolazione moder-
na: ora attraverso un rac-
conto in prima persona (la 
moglie del ferroviere) che ri-
sente moderatamente di e-
sperienze novecentesche (il 
monologo interlore e il flus 
so di coscienza); ora attra
verso un dialogare appena 
dlssimulato; ora infine at 
traverso il racconto di una 
terza persona inesistente. af-
fidato piuttosto a una regl-
strazione di eventl, pensieri. 
frasi. rottl e ricomposti, se-
condo cautl riecheggiamenti 
di certe tecniche della nuova 
avanguardia. 

Ancora: questi blocchl nar-
ratlvl, sapientemente mon-
tati, vengono come ammor-
biditi e addolcitl qua e la 
con intonazioni elegiache, 
sentimental!, da memoria fa-
miliare o avventurosa; o an
che coloriti con discreti ri-
cantamenti e contaminazio-
ni dialettali e gergali. 

Ne risulta lndubbiamente 
un romanzo compatto e coe-
rente. Certo. si potrebbe no-
tare l'eccessiva rigidezza di 
qualche personaggio, la ten-
denza talora a semplificare 
le varie posizioni politiche. 
qualche caduta di stile. Ma 
non e questo il punto. Nel 
suo insieme l'operazione fe 
condotta con un mestiere 
ormai affinatissimo, con una 
bravura e una sensibilita ma
turate e consolidate nel cor-
so di anni, con una ricerca 
tenace e intelligente all'in-
terno della materia trattata, 
e con l'onesta e correttezza 
di un serio professionista nei 
confront! di essa. Tutte do-
ti che solo una ritardata mi-

tizzazlone del « genio e sre-

folatezza » potrebbe sottova-
utare. 

Valori 
scomparsi 

Ma un'operazione del ge-
nere. oggettivamente, reca 
un pericolo con se, legato 
proprio al condizionamento 
esercitato dalla tradlzione 
che si vuole recuperare. Sem 
bra quasi che il vecchio fon-
do ottocentesco su cul Ca
stellaneta lavora, si ribelli 
al suo avvertito e consape-
vole tentatlvo di ammoder-
namento e parzlale modifi-
cazione. Ne sono altrettante 
« spie » la frequente tend en-
za del « romanzesco » a pre-
varicare; certi tratti del fer
roviere protagonista, plu « a-
narchico-santo » e « anarchi-
co-poeta» (come ha notato 
Carlo Bo sul Corriere della 
Sera, dando peraltro alia de-
finizione un valore assal di-
verso dal nostro) che mlll-
tante rivoluzionario; l'abban-
dono finale a una commozio 
ne troppo privata. 

Castellaneta, in sostanza, 
sente questo mondo di fer-
rovie notturne. di circoli a-
narchicl. di osterle, di po-
veri intern! familiar! e di 
stanzoni pubblici. piu come 
un retasglo di valori scom
parsi, che come moment! di 
un dramma attuale- la gene 
rosita. lealta. mitezza, umll-
ta, fede, purezza deirideale. 
lo spirito di sacriflcio (di-
sinteressato), lo spirito di 
apostolato. valori tutti con-
trapposti piu o meno impli-
citamente (e polemicamen-
te) alia calcolata strategia 
dei modern! partiti operai 
D alia durezza iconoclastica 

delle ultlme generazlonl. 
Ne derlva fra l'altro che 

l'anarchismo o il pacifismo 
:ontemporaneo finisce per 
/enire idealizzato nei termi
ni di una antlca mltologia 
letteraria e sentimentale: 
« l'anarchia fe il bosco. la ra-
gnatela, la foglia. fe amore 
della vita, rivoluzione dentro 
le cose, lui Invece vuol far-
la contro le cose la rivolu
zione »; « nostalgia e speran-
za, sudamerica di emigran-
ti. la colomba di Picasso, fe-
licita appena intuita di pe
ter essere se stessi, potervi 
baclare uno per uno sulla 
bocca ». 

Un cerchio 
ricomposto 

La « paloma » (cantata da 
un compagno anarchico), co 
me simbolo di un mondo 
futuro finalmente pacifica-
;o e glusto. diventa cosl un 
mito sospiroso e intenerito 
e commosso, al pari del mi
to anacronistico di quel mon
do ottocentesco piu o me
no segretamente vagheggia-
to dallo scrittore. II cerchio 
perci6 si chiude, suggellan-
do una coerenza interiore, 
un'aurea autosufficienza, una 
maturazlone compiuta. che 
testimonia peraltro dl una 
fase ideale e letteraria con-
clusa. Castellaneta stesso, del 
resto, se ne era mostrato 
consapevole nel precedente 
romanzo. con il quale ave-
va aperto piu di una attiva 
incrinatura in quel cerchio, 
ora ricomposto. II problema 
che gli sta davanti e quello 
di romperlo deflnitlvamen-
te, con impietosa spregiudi-
catezza. 

Gian Carlo Ferretti 
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Nadja di Breton 
Certo, parlando di Breton, 

Novalis sembra fuon posto. 
E invece no, perch6 non po-
chi hanno trovato che il 
surrealismo non sarebbe al-
tro che un'estrema propag-
gine del romanticismo. II 
sogno, gli abissi dell'incon-
scio, l'apoteosi di tutto c<6 
clie e notturno, la meravi-
ghosa e terrorizzante inte-
rionta privata e collettiva. 
Si e detto che Novalis ha 
precorso Freud (e Breton 
l'ha seguito). Si e detto che 
Novalis era un sociaiista 
prima di Marx e Breton 
(che come e noto conosce-
va Trotcky) sapeva bene 
rhe le turbe dell'emotivitA 
umana non hanno solo ra-
gioni private. Poi ci sono 
altre cose che col romanti
cismo non e'entrano niente. 

Le cose piu d'avanguar-
dia come la scrittura auto-
matica denotano una certa m-
genuitii psicoanalitica: co
me se le associazioni del-
l'inconscio per il fatto di 
essere improbabili fossero 
arte, come se l'elaboraz:one 
linguistica « consapevole ». 
il mestiere, contasse poco o 
nulla. E Breton, nelle poe-
sie. finisce con l'essere tut-
to sommato un po' mecca-
nico. nel senso che un DO' 

meccanici sono i rapporti 
tra l suoi testi e la sua 
poetica. Quando poi mette 
in versi la sua poetica ven
gono fuon similitudini trop-
to vitallstiche e nient'affar-
to negative, egli paragona 
mfatti in Sur la route de 
San Romano gli amplest 
poetici agli amplessi carnaii. 

Forse sul risvolto «nega-
tivo )> de! surrealismo an-
drebbe fatto un discorso che 
per essere adeguatamente 
motivato richiederebbe ben 
altro spazio. Ma che in due 
parole si pud enunciare cosi 
(almeno come problema): 
il momento negativo e di-
struttivo della poetica sur-
realista non e forse solo 
apparente? 

Ma l'azions culturale di 
Breton e stata cosl ricca e 
ccmplessa — ce lo ricorda 
un mteressante volume di 
Ferdinando Albertazzi: An-
drd Breton un uomo atten-
to (Longo Ed 1972. pp. 211. 
L. 2900) — che il nostro 
dubbio. forse, fe troppo ra
dicate nei confronti di un 
autore che non e un grande 
scrittore ma che almeno un 
bel romanzo l'ha scr!tto: 
Nadja (Einaudi. L. 1600). 
«Uno dei libri piu affasci-
nanti del surrealismo. !n-

classificabiie unione di do-
cumento, di lirismo, di nar-
razione e di saggio, il ri-
tratto di una misteriosa 
donna realmente vissuta e 
finita pazza» (F. Fortini). 

In questo romanzo del 
1928 «il rapporto fra scrit
tore, scrittura e opera anti-
cipa per molta parte le pro-
blematiche recenti intorno 
al metalinguaggi romanze-
schi. al procedimenti estra-
niati, al mito catastrofico 
nella morte della letteratu 
ra e a un ipotetico "grado 
zero della scrittura " ». Casl 
si sintetizza abilmente nel 
nsvolto di copertina Ed e 
vero. Ma Nadja per noi 
(forse perche, maigrado la 
sua attualita. e mevitabil-
mente entrato nel museo) 
emana anche un sottile fa-
scino di documento ecrezio-
na!e sulla Parigi tra le due 
guerre. Una Parigi fatta di 
ottjerghl e di teatri. d! ne-
gozi e reclames e. soprat-
tutto, popolata come questo 
libro. non solo da quel sim
bolo vivente del surrealismo 
che e il personaggio Nadia. 
ma da Apollinaire, Picasso. 
Jean Paulhan. Paul Eluard 
e molti altri. 

Ardighello 

II n. 33/34 dei Quaderni di Rassegna Sindacale 

La questione delPautonomia 
II rapporto tra movimcn-

to sindacale c Partiti, cosl 
come si e venuto formando 
storicamente, e 11 tema del 
numero 33-34 dei Quaderni 
di Rassegna Sindacale (pa
gine 272 L. 1.500), che si 
apre con una tavola rotonda 
cui partecipano tra gli altri 
Scheda per la CGIL, Scalia 
per la CISL e Vanni per la 
UIL. Fanno seguito una se-
rie di saggi monografici dc-
dicati al rapporti tra 1 mo-
vimenti politici (anche quel-
li extra-parlamentari) ed il 
sindacato e una documen-
tazione sul problema della 
autonomia (di Liuzzi e Per-
rella) nonche una panora-
mica internazionale sull'ar-
gomento di A. Accomero. 
La rivista si conclude con 
un saggio storico che ab-
braccia il periodo 1907-1944. 

Dal dibattito come dagli 
scritti di carattere storico 
e documentario emerge che 
la questione deli'autonomia 
puo essere inquadrata sotto 
due angolature. La prima 
D:U autenticamente di clas-
se, che si nallaccia per un 
verso alia linea di Di Vn-
torio e per un altro a quel-
la di Santl — utile per la 
collocazione della flgura di 
Santi & il saggio di Forblre 
su socialist! e il sindaca
to — intende 1'autonomia 
come capacita del movi-
mento sindacale di conqui-
starsi degli spa2l e del ter-
reni d'azione proprl conten-
dendoli al padronato. su cui 
successivamente innestare 

una piu vasta azione poli
tica e rivendicativa; da cid 
discende che le scelte poli
tiche debbono compiersi au-
tonomamente a! fine di cor-
rispondere alle real! condi-
zioni del movimento di 
classe. 

Queste question! furono 
oggetto di serrate discus
sion! nella CGIL In parti
colare nel periodo '55'60. 
L'altra interpretazione con-
cepisce 1'autonomia come 
un sostanziale agnosticismo 
del sindacato nsoetto ai par
titi politici. determinando 
cosl una frattura tra movi
mento di classe e partiti 
operai. dando spazio obiet-
tivamente a tendenze di ti
po corporativo e panslnda-
caliste. 

II saggio di G. Galh su 
cattolici e sindacato ricalca 
in sostanza questa seconda 
interpretazione, assumendo 
come condizione per la rea-
I: \'.azione dell'unita sinda
cale la scissione del '48. do-
vuta secondo l'A. ad una 
artificiosita storica del pat-
to di Roma. Diu che ad una 
situazione marcata dal ri-
lancio di uno schieramento 
imperiallsta, aggressivo e 
antl-sovietico. attraverso la 
ricomposizione accelerata 
del fronte capitalistiro e 
della egemonia borghese nei 
Paesi ove piu forte era il 
movimento operaio. Vicever-
sa il saggio storico del Pepe 
riafferma il legame esisten-
tc tra il patto di Roma e 

!e caratteristiche di classe 
del vasto movimento di 
massa sviluppatosi con la 
Resistenza dal '43 in poi, 
anche se viene del tutto 
omessa la funzione dirigen-
te e preparatoria che il 
PCI ebbe negli scioperi del 
'43 e nel periodo prece
dente. 

La funzione determinante 
e positiva esercitata dal 
PCI per lo sviluppo del mo
vimento di classe e la sua 
unita e ben documentata 
nel saggio di Pillon su co-
munisti e sindacato sla per 
quanto riguarda il periodo 
immediatamente successivo 
al *21 sia per il periodo che 
va dal '48 ad oggi. 

Dal saggio di Pillon risal-
ta come fu che nel PCI si 
sviluppo la concezione se
condo cui il movimento ri-
vendicativo poteva svilup-
pare la propria azione eon 
successo solo determinando 
in plena autonomia la linea 
politica. In particolare fu 
Togliatti in un discorso a 
Torino nel 1957 a trarre le 
ronclusioni dalla sconfitta 
del 1955. rilanciando l'ipo-
tesi dei consigl! e dei de-
legati. per dare all'organiz-
zazione operaia in fabbrica 
una struttura piu articolata 
che giunga ai reparti. alle 
squadre e si colleghi diret-
t-amente ai RTuppl operai 
nei gangli vital! della gTan-
dc azienda. 

j . h. 

Fantascienza 

Le sedici 
alhicinanti 

mappe 
del potere 

La fantascienza, al pa
ri del giallo e dell'enigmi-
stica, si consuma comune-
mente per ingannare ore 
d'attesa; ed 6 una lettura 
rapida, attenta principal-
mente aH'intreccio ed al-
l'effetto suggestive del < di-
verso» (altri mondi, altri 
tempi e dimensioni), senza 
annettervi importanza e 
senza riconoscervi valore 
culturale, pedagogico o po
litico. 

Ma attraverso la favola 
passano spesso dei messag-
gi che si ricollegano diret-
tamente alle speranze ed 
alle paure del nostro tem
po e che perci6 possono in-
fluenzare, per quanto da 
lontano, il comportamento 
del lettore. Ci sembra per-
ci6 giusto, in questa rubri-
ca. presentare la produzio-
ne fantascientifica piu dif
fusa. umile o elevata che 
sia, non tanto per inseguire 
il mercato, quanto per evi-
denziare il tipo di discorso 
sotterraneo che vi si ri-
scontra. «Senza un posto 
dove mettere la macchina, 
scacciato dai feroci posteg-
giatori meccanici. control-
lato spietatamente dagli a-
genti del traffico. cosa fa
re se non girare senza in-
terruzione per le vie cit-
tadine, in attesa del nuovo 
giorno per riattaccare con 
le commissioni, dormendo, 
vivendo. defecando nella 
mia auto? >. 

Cosi si lamenta, in una 
lettera al Hndaco di Ro
ma. un automobilista che 
non trova piu un posteg-
gio: per mangiare, afferra 
a volo, passando per via 
Arenula. i panini che gli 
prepara la moglie: per dor-
mire. inserisce il semiauto-
matico programmandolo in 
modo che la vettura giri 
tutta la notte intorno alio 
spartitraffico di una piaz
za. Siamo nel 2011: proiet-
tati nel futuro. ci rimbal-
zano incontro i problem! 
piu scottanti dei nostri gior-
ni. Non solamente quello 
del traffico: e'e anche la 
crisi degli alloggi. l'inqui-
namento. l'esplosione de-
mografica... Stiamo leggen-
do il n. 1G5 di Galassia 
« Sedici mappe del nostro 
futuro ». brevi racconti di 
autori italiani. noti e meno 
noti, in edicola dal 1 5-72. 
E vi troviamo parecchi epi
sodi del genere. tecnica-
mente ben costruiti, con si
tuazioni interessanti e scio-
glimenti di sicuro effetto. 

Tuttavia. al di la della 
donna robot. « procace, bel-
la. intelligente. sensuale e 
datrice di morte *. con la 
quale si combatte la sovra-
popolazinne. al di la del 
marziano che compra Ve-
nezia per sfruttare il me-
tano del sottosuolo. il pro
blema di fondo. decisivo. 
e quello del rapporto tra 
1'individuo e 1'organizzazio-
ne sociale. 

E a questo proposito lo 
sconforto e totale. poiche 
ci attende un futuro in ogni 
caso malvagio. un mondo 
in cui non solo la religio-
ne (vedi: « State delle chia-
vi ») ma la scienza e Par
te stessa (rispettivamente: 
« Psicocrazia » e «Quelli 
dei quadri >) diventano 
strumenti di asservimento 
totale dei singoli al potere, 
quale che sia la matrice 
ideologico politica di tale 
potere (feudale. razzista, 
neoecapitalista. ma anche 
di presunta ispirazione so
ciaiista). 

Ripercorrendo i modi del 
romanzo tradizionale. Tuni
ca speranza parrebbe ri-
siedere nell'azione solitaria 
o di piccolo gruppo: senon-
che il smgolo h sempre 
sconfitto: la sua impresa 
pud darci solo un lampo 
di deteriore eroismo ro-
mantico. un'elegia. 

Le vane tessere di que
ste mappe vengono. cosi, 
a comporre un quadro di 
pessimismo paralizzante: 
la paura del domani nan 
pud non diventare pura 
conservazione, un guarda-
re all'indietro, al buon 
tempo antico. 

E non vale che i curatori 
si affrettino a negare che 
« si sia seguita una tesi di 
fondo precisa e definite >, 
n6 significa molto la diver-
sa estrazione ideologica de
gli autori e dei curatori 
stessi. 

Alberto Alberti 
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Citta capitalista (disegno di Ettore de Conciliis) 

L. Meneghetti: aspetti di geografia della popolazione italiana 

I «deserti produttivi» 
delF Italia industriale 

Nel libro d! Lodovico Me-
neghetti Aspetti di geografia 
della popolazione - Italia 
1951-1967 (Milano, Coopera-
tiva Libraria Universitaria 
del Politecnico, 1971, L. 2.300). 
troviamo non solo le cifre 
fondamentali sulla occupa-
zione, il reddito, la popola
zione. ordinate per grandi 
aree geografiche. per regio-
ne, e in taluni casi per pro
vince o anche per aree piu 
ristrette (le aree di attrazio-
ne delle grandi citta) ma 
anche un chiaro criterio in
terpretative dei dati: quel
lo degli squilibri fra grandi 
aree, fra region!, all'inter-
no delle region! e delle stes-
se province. E* questo un 
libro « antiaccademico » per 
il contenuto e la forma: es-
so si limita ad esporre, in 
modo ordinato e slntetico. 
dati noti, anche se dispersi 
in numerose pubblicazioni. 
senza pretendere all'origina-
lita. ad ogni costo, e senza 
concessloni alia vanita dello 
autore; l'argomentazione non 
muove dalle tecniche proprie 
delle singole dottrine, ma dai 
problemi: sono questi a sug-
gerire gli strumenti dei qua-
li occorre di volta in volta 
servirsi. Le varle serie sta-
tistiche sono continuamente 
rapportate fra dl loro. co
si da rafforzare coi risultati 
dell'analisi dei redditi e del
la popolazione quelli che 
emergono dall'anallsi della 
occupazione. e viceversa. 

Non fe certo un caso che 
questo libro sia uno dei frut 
ti della «sperimentazione» 
condotta alia Facolta di Ar-
chltettura di Milano nel 196& 
1969. e che ad esso abbia col-
laborato uno dei professori 
recentemente sospesi dal mi-
nistro: l'Universita va bene 
alle classi dirigenti finche 

si limita ad impartire nozio 
ni neutrali, ma fa paura 
appena approfondisce un po' 
la realta. 

Poli di 
rapina 

Abbiamo quindi — 8 an
ni dopo la pubblicazione de 
«La strati]icazione demogra-
ficosociale in Italia» di L. 
Bergonzini. e sia pure a li-
vello piu divulgativo — un 
nuovo strumento di cono-
scenza e di lavoro, atto a 
dare corpo ai discorsi spesso 
generic! sugli squilibri, sulle 
due Italie. sulla congestione 
e via dicendo, ora cosl di 
moda. I dati sono usati con 
vigile spirito critico. i pro
blemi aperti vengono enun 
ciati. magari con pochi ac 
cenni: ad esemplo, accen-
nando ai « poli dl sviluppo» 
industrial impiantati nel 
mezzogiorno in molti anni 
di politica della «Cassa». 
si riconosce 11 carattere mo-
torio necessariamente lento 
di tali poli (come vuole il 
Muscara). ma Insieme si 
mette in rilievo la loro na 
tura oggettiva di a poli di 
rapina»: ed a proposito del 
centro siderurgico di Taran 
to si nota come esso nei pri-
mi anni non abbia avuto gli 
effetti che potevano atten 
dersi sulla dinamica demo 
srafica. «proprio per Tin 
capacita di una struttura di 
base di quel tipo di inge 
nerare a breve termine un 
ricco tessuto industriale ». 

Un fatto che emerge chia-
ramente e che solo la Lom-
bardia. anzi una parte di 
essa (quella che fa capo a 
Milano e che comprende Va-

rese e Como) si pu6 ritenere 
dotata di un sistema indu
striale veramente completo 
ed equilibrato. ci6 che si ri-
flette sia sulla «struttura 
occupazionale, espressiva di 
una condizione evoluta de! 
rapporti fra i settori pro-
duttivi» che sulla distribu-
zione della popolazione (al-
ta densita della popolazione 
anche fuori del comune ca-
poluogo di Provincia), che 
sul reddito (che non pre-
senta, nonostante gli alti li-
velli, squilibri fortissimi fra 
il capoluogo regionale e ca-
poluoghi provinciali piu pro-
grediti: il caso di Varese), 
che sulle tendenze demo* 
grafiche recenti (inalzamen-
to del tasso delle nascite, 
del tipo di quello che si ve-
rifica nei paesi industriali 
avanzati). Come rileva l'au-
tore, vi sono molti equivoci 
sul problema della densita: 
nella maggior parte delle re-
gioni meridional! (Campa
nia eccettuata) siamo troppi 
«in relazione al deserto pro-
duttivo. non alia capacita 
territoriale ». 

I grandi 
contrasti 

Per quel che riguarda gli 
squilibri. il metodo seguito 
— di andare da unita geo
grafiche maggion a riparti-
zioni minori — permette di 
discernere successivamente i 
grandi contrasti a scala na 
zionale. regionale. provincia-
le: «il quadro dei divari di 
reddito non ha mai fine 
ampliando la scala dell'os 
servazione». nota l'autore 
Cosi. se possiamo dire che 
la parte industrmlizzata del 

l'ltalia comprende l'ltalia 
del nord e la Toscana, nel 
senso che in questa parte 
non vi sono varchi di cen-
tinaia di km. fra un dlstret 
to industrializzato e il suc
cessivo, ad un'osservazione 
appena un po' piu fine si 
rivela l'esistenza di un « de 
serto » piemontese. fuori del
le province di Torino e di 
Ivrea. e della Valle d'Aosta; 
e ad un'esame plu accurate 
risultera poi che tolta To
rino e la sua cintura. la 
stessa provincia torinese fe 
un «deserto» demograflco 
ed industriale. 

Di grande interesse la ve-
rifica statistica degli anda-
menti demografic! negli in-
torni di alcune grandi citta. 
verifica affrontata al fine 
di trarre «indicazioni della 
esistenza di interazioni (rap
porti di strutture produttl-
ve, rapporti residenza-indu-
stria, flussi di traffico, ecc.) 
che costituiscono la condi
zione o l'avvio della condi
zione metroDolitana». Nel 
corso di questa indagine lo 
autore da anche alcune som 
marie indicazioni delle po
litiche da seguire nei vari 
casi. per evitare 1 process! 
di crescita incontrollata fin 
qui verificatisi; mostrando 
che « la questione fondamen 
tale sta nella volonta politi
ca e nella scelta dei punti 
nodal! di investimento prlo 
ritario ». 

II libro fe corredato da 57 
tavole p:u 4 tabelle, e da 
5 tavole fuori testo (sareb 
be piu giusto dire che fe 
nilustrazlone e la critica di 
queste tabelle) ed e scritto 
in un Iinguaggio sbrigativo 
e disadorno. talora quasi fa-
ticoso, tanto e scheletrico 

. Lando Bortolotti 

L'antologia italiana Sansoni 

IL PIACERE DI LEGGERE 
UAntologia italiana Sanso

ni per la scuola media, pre-
parata da un gnippo reda-
zionaie (secondo un uso che 
si va diffondendo) si propa 
ne soprattutto di portare i 
ragazzi al «placere di leg-
gere»; 11 libro — dice l'ln 
troduzione — deve essere 
letto volentierl, tanto che il 
risultato culturale deve es
sere considerate «quasi un 
50ttoprodotto dell'interesse 
per II fatto narrate». Insi-
stono molto. I curator!, sul 
-< leggere» in contrasto con 
la tendenza. oggi cosl facile, 
di ridurre l'informazlone ai 
canali audlo-visuali; la lettu 
ra pud ancora entrare in 
concorrenza, dicono. col film, 
col fumette. ecc. 

La lettura permette la ri
costruzione autenoma (atti
va) del contenuto; e deve 
anche essere lunga: un «nu

mero di pagine sufficiente » 
a sviluppare l'attenzione, la 
capacita di collegare, antici-
pare. completare la storia; 
la capacita di identificazione 
positiva e negativa nei per
sonaggi, ecc. Ci sembra im-
portante ribadire il piacere 
della lettura contro a il do 
vere e la nola» del compito 
scolastico, cosl come non si 
puo non condividere l'esi 
genza di allargare il mate-
riale oltre la cosiddetta v pa-
gina letteraria». E' anche 
vero che non bisogna, in op-
posizione alia vecchia conce
zione deH'italiano come let-
teratura, limitarsi ai giorna-
li, le ricerche, le interviste; 
il ragazzo delle medie non 
deve leggere solo 11 giornale 
e scrivere solo il volantino! 

Pert, nella situazione at
tuale di totale inefficacia 

educativa della scuola, di 
distacco scuola vita, fe possl-
bile ottenere nsultati inno-
vativi semplicemente appel-
landosi al piacere della let
tura? Ci sembra un po' uto-
pistico. poi, pretendere di 
tener conto dei programmi. 
della « tradizione scolastica », 
della mode ma pedagogia. 
dell'«ansia rinnovatrice», del 
la a scienza » e del «buon 
senso n. Sarebbe facile. r:n 
novare la scuola! Comunque. 
dal punto dl vista del con
tenuto. l'antologia present* 
molti brani interessanti. che 
dovrebbero portare il ragaz
zo alio spirito democratico. 
alia comprensione di popoll 
diversi, contro l'intolleranJta. 
contro la guerra. contro la 
schiavitu e l'oppressione. 

m. I. 


