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lino studio di Marcello Colitfi: «Le grandi imprese e lo Sfafo» 

Si pud socializzare 
l'imprenditore ? 

« Non 6 possibile indicare 
un fattore di razionalita og-
gettiva all'interno dell'eco-
nomia; ne costruire un mo-
dello astratto che rappre-
senti con soluzioni univo-
che ed utihzzabili in pra-
tica il funzionamento del 
sistema oligopolistico. In 
queste condizioni, la teoria 
economica non e piu in 
grado di dimostrare in mo-
do incontrovertibile la ne
cessity e la razionalita del-
1" economia capitalistica »: 
nella individuazione di que-
sto momento di crisi gene-
rale 6 il filo conduttore del 
saggio di Marcello Colitti 
Le grandi imprese e lo sta
to (Einaudi, pagg. 153, lire 
2400). A questo giudizio Co
litti arriva attraverso una 
analisi del comportamento, 
della evoluzione organizzati-
va e funzionale, usando cio6 
un metro collaudato nella 
letteratura economica e so-
ciologica anglosassone, di 
lspiraziono pragmatistica, il 
quale tuttavia si presta a 
rotture (o arbitrarieta) in
terpretative. 

L'elemento 
unificante 

Lo si rileva, ad esempio, 
nelle caratterizzazionl della 
grande impresa nelle specie 
pubblica e privata. L'im-
presa privata e centralizza-
zione di potere e di compi-
ti di tipo feudale: a L'iden-
tificazione entro l'impre-
sa della funzione direziona-
le ha refTetto di attrarre al 
suo interno tutto il potere 
decisionale e di escludere 
dal potere di gestione a bre
ve ed a lungo termine tutti 
gli organi estranei alia ge-
rarchia deirimpresa... I di* 
rigenti monopolizzano quin-
di il potere di gestire e di 
condurre l'impresa, di defl-
nire i piani per il futuro, dl 
prendere le decision! tatti-
che e strategiche». Non si 
tratta di fatti tecnici, ma 
politici: lo si vede quando 
si esaminano le cause della 
corsa al gigantismo, alle 
grandi dimensioni, in quan
ta «la possibility di opera-
re passaggi di risorse da 
una zona all'altra dell'im-
presa costituisce uno del 
vantaggi principali» e co
stituisce, al tempo stesso, 
la giustificazione della con-
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centrazione del potere e 
della autonomia strategica 
deH'impresa. 

L'impresa pubblica. al 
contrario, sarebbe eterodi-
rctta, in quanto il suo cen-
tro di programmazione si 
troverebbe all'esterno (nel
la sede politica) e « solo in 
confronto ad essa l'interesse 
di chi la control la, sia o 
no il propnetario, va oltre 
la remunerazione del capi-
tale, e si rivolge alia sua 
capacita di raggiungere 
obiettivi concreti ». Se cosl 
fosse, l'impresa pubblica 
lmpersonerebbe gia un nuo-
vo principio di razionalita 
nella condotta economica 
avendo superato il conflit-
to di fondo con le esigenze 
sociali. Ma non ci vuol mol-
to a capire che mentre 
il comportamento descritto 
per l'impresa privata e ef-
fettivo quello attribuito al-
I'impresa pubblica e solo 
ipotetico: una cosa che do-
vrebbe essere e ancora 
non e. 

L'elemento unificante del 
diversi tipi di comporta
mento si trova fuori delle 
imprese. Ci6 risulta in piu 
punti della analisi di Colit
ti ma egli accetta il giudi
zio secondo cui « la massl-
mizzazione del profitto. qua-
lunque sia la sua importan-
za, non definisce di per se 
un comportamento univoco 
della grande impresa oligo-
polistica», dove quel di per 
se rimane esatto soltanto fi
no a che viene usato per 
spiegare casi particolari. 

In realta, come si legge 
poco dopo, l'impresa inclu
de « a priori» nel suo pro-
gramma « quelle richieste a 
cui sa di non poter resi-
stere », « come avviene per 
i dividendi, considerandole 
come dei limiti inevitabili 
alia sua azione o pedaggi 
da pagare a chi controlla 
una posizione strategica o 
un passaggio obbligato » (ac-
cenno ad interazioni con la 
rendita non piu ripreso nel 
saggio). La massimizzazione 
del profitto si presenta, 
cioe. come esterna alio spe-
cifico di singole imprese, co
me puntualmente osserva 
anche Colitti, il quale per6 
lo individua in strumenti 
di regolazione del mercato 
finanziario. 

Prima fra tutti la banca 
centrale, seguita dal siste
ma bancario e finanziario 
del paese. Questi organism! 

devono anzitutto tutelare se 
stessi, cioe il denaro a bre
ve ed a lungo termine da 
loro piazzato presso 1 vari 
contendenti». Soltanto che 
Colitti vede qui dei media-
tort e non dei gestori del ca-
pitale, anche se « principal-
mente da loro vengono le 
proposte di socializzazione 
delle perdite, fermo restan-
do il principio che il cor-
retto funzionamento della 
borsa e del mercato finan
ziario richiede una buona 
remunerazione degh azioni-
sti o, comunque, degli in-
vestitorl; fermo restando, 
cioe, la privatizzazione dei 
profitti». 

II sistema 
capitalistico 

II sistema capitalistico 
fonda sempre rapporti so
ciali di produzione. nei qua
il l'impresa e strumento di 
realizzazione il cui funzio
namento interagisce con 
1'insieme Stato-societa. Se 
ne accorgono quanti, oggi, 
vorrebbero allrontare il 
problema dell'orgamzzazio-
ne capitalistica del lavoro 
operando solo nella fabbri-
ca, incontrando limiti inva-
hcabih. Bisogna vedere la 
impresa come strumento 
della societa, anziche per la 
produzione di profitti «a 
priori» per l'appropnazione 
privata, per dare una giu-
sta prospettiva alia socializ
zazione della funzione im-
prenditonale. Ed anche per 
socializzare lo Stato: e ve-
ro che «lo Stato e le im
prese costituiscono un con
tinuum; non e facile dire 
dove cominci l'uno e dove 
finiscano le altre ». ma que
sto sottofondo unitario non 
potrebbe esistere senza un 
contenuto comune dell'azio-
ne privata come di quella 
pubblica. Se lo Stato si 
frammenta. come dice Co
litti, sotto l'urto degli scon-
tri di classe. la sua ricom-
posizione e funzionalita non 
pub realizzarsi senza cam-
biarne gli scopi. Non si pub 
socializzare lo Stato senza 
socializzare la funzione im-
prenditoriale. Fino a che 
cib non si verifica ambedue 
rimangono naturale terreno 
di scontro. 

Renzo Stefanelli 
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Poesia e rabbia 
Tempo di vacanze tem

po di letture. Vediamo un 
po' di contrastare i vari 
slogan che consigliano so
lo libri per sfuggire e per 
evadere, e che poi sono so
lo libri (spesso) per non 
pensare. E chi I'ha detto 
che in vacanza non si de-
ve pensare? Anzi, il bello 
e proprio che uno puo pen
sare senza pensare al la
voro. 

Generalmente per Testa
te si consigliano romanzi 
o magari la saggistica di 
attualita, e cosl quasi nes-

suno legge poesia. Come an-
tidoto non vi consigliamo 
un libro di poesia ma una 
intera collana. Una colla-
na di grandi della poesia 
moderna. /{ maestrale, di-
retta da Carlo Bo. edizio-
m Accademia • Sansoni. I] 
prezzo dei volumi si aggira 
intorno alle 2000 lire. 

In questa collana sono 
stati pubbheati Le poesie e 
i Canti cubani per i qua-
Ii Nicolas Guillen ha nce-
vuto il premio internazio-
nale Viareggio - Versilia di 
quest'anno. La poesia di 
lingua spagnola e rappre-
sentata da ben sei volumi 
di versi di Pablo Neruda. 
«ormai un classico della 
poesia del Novecento» co
me ha detto Amado Alon-
so, e dalla poesia di Ra
fael Alberti un poeta spa-
gnolo nolo da noi probabil-
mente quanto Neruda. e 
che dal 1963 vive a Roma: 
«quando arrival a Roma 
— dice, nel prologo al li
bro di versi uscito recen-
temente da Mondadori e 
dedicato proprio a Roma 
— presi dimora con la mia 
famiglia nel vecchio quar 
tiere spagnolo. nel quale 
si aggi ratio tanti ebrei e-
spulsi dalla nostra peniso-
la all'epoca del papa Ales-

sand ro V I La mia prima ca-
sa romana stava in via Mon-
serrato. al numero 20. cor-
tile giardino con una bel-
la ninfa nel fondo. srala 
fitta di bassorilievl - atle-
ti. del marini. danzatricl...». 
Compagno e amico di 

Alberti un altro grande poe
ta spagnolo Pedro Salinas 
Morto a Boston nel 1951, 
dove era andato in esilio 
per sottrarsi alia dittatura 
franchista Di un libro di 
un suo amico (Gerardo 
Diego) Salinas ha detto 
qualcosa che pub valere 
anche per la sua roncezio-
ne della poesa. «La poe
sia e un'awentura verso 
l'assoluto. Si arriva piu o 

meno vicino; si fa piu o 
meno strada, ecco tutto». 
Per restare in ambito. sia 
pur mediatamente, iberi-
co: Murilo Mendes, forse il 
maggiore poeta brasiliano 
vivente. Anche Mendes vi
ve e lavora a Roma da 
molti anni. Due versi scrit-
ti per Taormma ci sembra-
no significativi: «Mai piu 
distingueremo la bellezza / 
Limitrofa della morte ». 

Un'altra components im-
portante del Maestrale e 
quella che potremmo chia-
mare la poesia di colore. 
Tre nomi di grande pre-
stigio: Aime Cesaire. Sedar 
Senghor. Langston Huges. 
I primi due scrivono in 
francese. Huges in ingle-
se. Quest'ultimo. insieme a 
Wright, e uno dei maggio-
ri rappresentanti della poe
sia negro - americana. Sen
ghor e 1'esponente di quel
la poesia negro - africana 
da noi purtroppo ancora 
poco nota II fatto che, co
me diceva Sartre, la poe
sia di colore debba fare i 
conti da un lato con la na-
tura protestataria e di ri-
volta della sua vocazione 
e. dallaltro, costruire «ab-
beverandosi alle fonti del
la civilta bianca » una pro
pria cultura autonoma, 
spiega come spesso si trat-
ti di una poesia tutt'altro 
che facile e nient'affatto 
nai/F anzi, come di mostra 
il caso di Cesaire. e una 
poesia difficile, complessa 
e raffinata <benche sostenu-
ta dagli umori e dai ritmi 
del popolo nero). 

Per documentare in mo-
do piu vasto ed esaunen-
te la cultura della protesta 
ci sono nella collana quat-
tro antologie: una dedica
te ai Negri USA. un'altra 
a Poesia e rabbia In Ame
rica e le rimanenti due al
ia Poesia dt protesta delle 
Antille e alle Voci d'Afn-
ca Nei limiti di questo pa
norama si pub citaie qual 
che altro nome per dare 
1'idea dell'ampiezza del pa
norama della poesia mo
derna nel mondo che que
sta collana off re (e da no-
tare. sempre in versioni 
curate da specialtsti di ot-
timo livello): Laforgue. At-
tila Jozsef. Hikmet, Eluard. 
Jouve. Cemuda Asturias, 
Majakovskji. Carrera An-

drade. Pasternak. Apolllnai-
re e un'antologla della mo
derna poesia tedesca. 

Ardighello 
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America pop (disegno di Gianluigi Mattia) 

Sviluppi dello stile musicale pop in USA 

II «Morto riconoscente» 
che ha svegliato gli hippies 

Nel 1967, con il «flower power» degli hippies, il boom delle nuove tenderize e delle sperimenfazioni - La 
musica psichedelica - La violenfa reazione dei Jefferson Airplane e del Grateful Dead • II rock commerciale 

Verso la fine del *63, alio 
scopo di costruire una va-
lida alternativa alle propo
ste britanniche dei Beatles 
e dei Rolling Stones, gli ame-
ricani pensarono a Bob Dy
lan. 

Questo giovane folksinger, 
adepto di Woody Guthrie, 
poteva ben considerarsi fi-
glio della beat generation 
e se Mailer e Kerouac ave-
vano imbroccato prima o 
poi la via- dell'integrazione, 
Dylan doveva essere valu-
tato per la freschezza dei 
suoi rabbiosi entusiasmi. per 
una lucida e critica visione 
del mondo non ancora stru-
mentalizzata come merce di 
consumo. 

Pu cosl che nacque la pri
ma pop star statunitense, 
concretizzando in un discor-
so musicale di estremo ri-
gore quei fermenti che gli 
Stones esprimevano con un 
linguaggio violento e provo-
catorio. Ma la «formula di 
gruppon — introdotta pro
prio da un gruppo di Chi
cago. verso la fine degli an
ni '50: gli Shadows — resta-
va pur sempre il fermo prin
cipio che aveva permesso 
Tavvento del pop, emblema 
di una evoluzione linguisti-
co-strumentistica del rock. E. 
infatti, il primo complesso 
americano che riuscl a var-
care le frontiere del conti-
nente europeo (i Byrds) de-
ve il suo grande successo 
ad un brano firmato da 
Dylan. Mr. Tambourine man, 
di cui si conoscono numero-
se versioni, giacch6 venne 
censurato piu volte per i suoi 
contenuti, definiti a apologe
tic! » della droga. E, seguen-
do meticolosamente le tra-
dizioni orleansiane che ca-
ratterizzano la nascita del 
blues. I paradisi artificiali 
della droga rappresentarono 
anche per il pop 1'eccentri-
co battesimo. nota grottesca 
che simboiizza alio stesso 
tempo diversi stati d'animo: 
per un Dylan, la droga po
trebbe sedare il a complesso 
di colpa» nato dal rapido 
inserimento oppure suggeri-

re nuove stereotipate ango-
see da tradurre in immagi-
ni graffianti. per altri una 
semplice evasione o. spesso, 
un atteggiamento narcislsta 
alia moda. 

Fatto sta che, negll USA, 
dopo brevi parentesi musi
cal! sottovalutabili (il sur-
fin' sound dei Beach Boys, 
il Detroit sound, un rhythm 
and blues estremamente 
commercializzato dai Pour 
Tops, Temptations e Supre-
mes. tre gruppi nati alia 
Tamla Motown, industria di-
scografica control lata dalla 
« mafia nera ») nel '67. con il 
flower power, lo slogan fa-
vorito della neonata a nazio-
ne hippy». si assiste ad un 
vero e proprio a boom» dl 
nuove tendenze e sperimen-
tazioni musical! d'avanguar-
dia. classificate sotto l'eti-
chetta underground. II mo-
vimento hippy da vita ad 
un fenomeno di costume di 
vaste proporzloni e. accanto 
a mistificatori a recuperi» 
folkloristici tlpo San Fran
cisco di Scott Mc Kenzie. 
nasce la « musica psichede
lica». un tentativo di evo-
care immagini audiovisive 
«liquide» secondo 1 canon! 
consueti delle sostanze allu-
cinogene. sollecitando lo 
inconscio del fruitore con 
stimoli onirlci. Ma, a parte 
queste premesse spesso gros-
solane, la psyco-music non 
e altro che improwisazione 
ad un livello «inconsueto» 
(glacche si tenta di ottene-
re a priori effetti di un cer-
to tipo) e prestigiose for-
mazioni come i Jefferson 
Airplane e i Grateful Dead 
si cimentano in intermina-
bili session di buona fattu-
ra, imprimendo un'ennesima 
a svolta strumentale » al cor-
so del pop. sublimata da 
quel fenomeno che si chia-
mava Jim! Hendrix. chitar-
rista insuperabile, ma vera 
a macchina da suoni» di in
finite caDacita. 

Proprio in quel periodo. dun-
que. si delineavano con preci-
sione quelli che sarebbero sta 
ti gli indirizzi americani vol-

tl alia new music, e si co* 
nobbero coloro che ne sareb
bero divenuti i maggiori in-
terpreti: dagli antesignani 
Byrds e Lovin' Spoonful (che 
oggi ci offrono due fra i 
piu valid! cantautori della 
West Coast, David Crosby e 
John Sebastian) agli aggres-
sivi Doors fino ai «vislona-
ri » Jefferson Airplane e Gra
teful Dead. 

A dire il vero. 1 Lovin' 
Spoonful erano arrivati al 
successo molto tempo prima 
del '67, e furono i primi 
ad introdurre nelle loro com-
posizioni strumenti quali il 
sitar e la chi tar r a acustica 
riverberata. Con loro nacque 
il Nashville sound, dappri-
ma considerate come bubble 
gum music (cioe, una mu
sica che prevede un impegno 
non superiore a quello che 
richiede masticare una gom-
ma americana) ma poi 
necessariamente rivalutato. 
Bran! come Summer in the 
city. Daydream. Darling be 
home soon vengono oggi an-
noverati fra i a classic!» del
la nuova era musicale sta
tunitense, ma i Lovin* furo
no vittime di un declino for-
zato e dovettero abbandona-
re la scena poiche da « pre
cursor! »> erano presto dive
nuti dimodi, schiacciati da 
una generazione che divora 
i propri idoli. Gli stessi 
Byrds riuscirono a soprav-
vivere a stento. inserendosi 
nella linea della psyco music 
con la sola Eight miles high. 
recuperando in una nuova 
veste il discorso intrapreso 
agli inizi con Mr. Tambou
rine man. 

Ma ci fu anche chi. in 
un contesto cosl a apatico » 
e meditativo, pensb di colpire 
violentemente la sfera emoti-
va della a nazione hippy», 
nello stesso modo con cui i 
Rolling Stones (non a torto 
vengono considerati il «pri
mo complesso pop america
no ») riuscirono a asconvol-
gere» la perbenista Inghll-
terra agli inizi del *64. Stia-
mo parlando dei Doors, il 
a mitico » gruppo California-
no (decaduto. un anno fa, 

per la tragica morte dello 
istrionico leader Jim Mor
rison) ridotto ora a tre soil 
element!, del tutto sprovvi-
sto del feeling dl un tempo. 
I Doors esordirono con un 
pregevole arrangiamento in 
chiave rock dell'w Opera da 
tre soldi» di Kurt Weill e ot^ 
tennero sublto larghl con
sensu che permlsero a Mor
rison e Manzarek di presen-
tare lnteressanti composizio-
ni. come la suggestiva Cele
bration of the Lizard. 

Abbiamo visto flnora co
me il successo si dimostrl 
un'arma a dopplo taglio ca-
pace di stritolare 11 piu va-
lido del musicistl. In died 
anni di musica pop. esempl 
in questo senso non ne man-
cano. ma possiamo dire che 
i Jefferson Airplane e I Gra
teful Dead ne sono la ri-
prova. la saggia verifica. Que
sti due complessl. princi
pal! artefici del fenomeno 
musicale sorto a San Fran
cisco nel '67. sono oggi piu 
che mai alia rtbalta inter-
nazionale. grazie alia dosata 
amministrazione della loro 
popolarita. Per i primi. ab
biamo asslstito a notevoli 
cambiamenti in seno all'or-
ganico primitive tanto che 
oggi il gruppo si e dlviso 
in tre formazioni ben di-
stinte. due delle quali ca-
peggiate dal «separatist!» 
Grace Slick e Paul Kantner. 

I Grateful Dead, invece. go-
dono di plena salute a tutti 
gli effetti. testimoni di una 
maturazione musicale che 
non ha precedent!, ancora 
non troppo receoiti in Eu-
ropa ma senz'altro 1 piu 
grandi in pa tri a. Sono i soli 
capaci di off lire dal vivo 
impeccabili session che du-
rano piu di nove ore. sor-
rette dall'esaltante frasegeio 
del chitarrista Jerry Garcia. 
coadiuvato da una sezione 
ritmica solidissima. 

E questo «Morto ricono-
scente» (e questa la tradu-
zione Ietterale del buffo ap-
pellativo) sembra sia l'astro 
splendente del domani. 

David Grieco 

Un dizionario bibliografico nuovo 
In una societa industria-

Ie e consumistica come la 
nostra, i'attivita editonale 
e intensa, tale da immet 
tere sul mercato una quan
tity enorme di titoli. Una 
moderna organizzazione bi-
bliotecaria non pub pre-
scindere da un adeguato 
strumento di informazio-
ne biblio<rranca. che aiuti 
a sceghere tra cib che e 
necessario e cib che non 
lo e, e che onentt il let-
tore nella scelta dei libri 
davvero utili 

Da queste estgenze na
sce il Dizionario Bibliogra
fico del Consorzio pro-
vinciale per la pubblica 
lettura di Bologna, edlto 
da « II Mulino » II Consor
zio opera nel campo della 
organizzazione bibltotera-
ria da piu dl un decen-
nio. secondo presuppostl 
dl modemita e di rinno-
vamento delle strutture bl-
bliotecarie tradlzionali. 

n Dizionario Bibliogra

fico, a cura di Pasquale 
Peirucci, e uno strumento 
di informazione che con-
tiene tutte le indicazioni 
relative ai libri pubbhea
ti nell'anno. con 1'esclusio-
ne dei test! scolastici del 
grado preparatono (ma 
non quelli uni versi tail), 
della cosl detta letteratu
ra per ragazzi. e di quel
le opere (opuscoll, estrat> 
ti. ecc.) che non ragg:un-
gono il limite dell'unita H-
braria. Esso si compone 
di quattro parti: 1'indice 
delle parole chiave, I'indl-
ce bibliografico. 1'indice 
dei titoli e 1'indice dei 
noml. 

L'indice delle parole chia
ve e formato da una se-
rie dl termini, dispostl se
condo un ordine lessico-
grafico. che costituiscono 
gli Indicator! del contenu
to di ogni libro. Attraver
so questo indlce, 11 letto-
re individua o recupera 
tutte le informazioni bl-

bliografiche relative a quel 
seltori e aspetti della cul
ture che direttamente lo 
interessano. 

L'indice bibliografico rac-
coglie le informazioni to-
pografiche e editorial! re
lative a ogni libro. La no-
vita di questo indice e da
ta dalla presenza del som-
mano dell'opera. che ha la 
funzione di specificare e 
di definire le inrormazio-
ni contenute nell'lndice del 
le parola chiave. 

L'indice dei titoli ri pro
duce i titoli di ogni libro 
nella sua originate interez-
za L'indice dei nomi. In-
fine. contiene oltre al co-
gnome e all'iniziale del no
me di ogni autore anche 
quello dei curator! e del 
traduttorl. 

Per questa sua struttura, 
11 Dizionario si distacca 
da ogni altro repertorio o 
catalogo bibliografico. In 
esso si distingue, come In 
un comune dizionario, una 

parte indicativa, compren-
dente le parole chiave. i 
titoli e i nomi, e una par
te descrittiva costituita dal 
l'indice bibliografico. che 
non contiene definizioni 
lessicall, ma riferimenti bi-
bliografici. ossia informa
zioni essenziall sul libro. 

II primo volume del Di
zionario riguarda la produ
zione libraria del 1967. Si 
e ritenuto utile infatti. ai 
fini della ricerca e della 
consultazlone bibliograflca, 
estendere 1'indagine fino 
a comprendere le pubbli-
cazioni degli ultiml cinque 
anni. Nel corso dei pros-
simi due anni usciranno 
i volumi successlvi, con 
un intervallo dl tempo 
che. In questo periodo, po-
tra ellminare lo scarto at-
tuale tra anno di pubbll-
cazlone del Dizionario e 
anno di pubblicaztone dei 
libri In esso contenuti. 

La citta 
dalFutopia 
alia scienza 

La pianificazione del ferriforio urbano in un saggio 
dell'inglese Raymond Unwin che e un punto d'arrivo 
della cultura inglese ed europea all'inizio del '900 

Questo libro dl Raymond 
Unwin « Pratica della pro-
gettazlone urbana », II Sag-
giatore pp. 360, L. 4.500 
fu edito in Inghilterra in
torno al 1910 e precedette 
dl alcunl mesl l'emissione 
del Tawn Planning Act, 
che avrebbe dovuto confe-
rire alle municipality ln-
glesl un maggiore potere 
decisionale ed esecutivo 
sugll Interventl dl pianifi
cazione del territorio ur
bano. II saggio rappresen-
tava sotto molteplicl 
aspetti, il rlsultato delle. 
esperlenze e delle Indaginl, 
condotte da ricercatorl in-
glesi, francesi e tedeschi 
sul problema delle aree ur
bane, che dall'inizio del 
XIX secolo avevano preso, 
sotto la spinta della cre-
scente industrializzazlone, 
uno sviluppo quasi comple-
tamente incontrollato. 

L'Inghilterra, che aveva 
vissuto la fase piu dram-
matica della crescita urba
na, dovuta ad un maggiore 
livello dl industrializzazio-
ne fra tutti i paesl euro-
pel (si pensl alle conside-
razionl di Engels in «La 
situazlone della classe ope-
rala in Inghilterra » e « La 
questione delle abitazioni») 
stava per presentare un 
piu organico tentativo di 
regolamentazione con il 
Planning Act, che trovava 
alcuni suggerimenti fra 
l'altro. nell'ideazione di Le-
tchworth, la prima citta. 
giardino, progettata dallo 
stesso Unwin in collabora-
zione con uno dei piu famo-
si sociologhi dell'800 ingle
se, Ebenezer Howard, no
me legato ad un libro 
scritto venti anni prima in-
titolato « Tomorrow » forse 
la prima concreta propo-
sta operativa ed alterna
tiva alle teorie di Owen 
e degli altri utopistl. 

Unwin rivela una punti-
gliosa volonta compilativa 
e descrittiva utile a chiarl-
re le fondamentali direzio-
nl nelle quali allora si muo-
veva 1'urbanistica, special-
mente nel momento in cui 
era indirizzata verso piu 
precis! livelll operativi: 
una minuziosa analisi della 
c i t t i nella storia e delle 
sue principali forme di or
ganizzazione (lo scrittore 
inglese parte dalla polis 
greca e risale sino all'era 
moderna, agli ultiml Inter
ventl di estrapolare quan
to piu materiale possibile 
da fornire all'architetto, o 
all'urbanista — e qui Un
win gia cercava di defi
nire in misura piu concre
ta identita e differenze che 
intercorrono tra i due ruo-
li _ gia consapevole di co
me non fosse possibile una 
netta separazione. 

Vengono cosl affrontati 
probleml di complessa na-
tura come la organizzazio
ne delle strutture urbane. 
l'articolazione di parametri 
progettati che siano in gra
do di garantire l'efficienza 
e la funzionalita e contem-
poraneamente quella vivi-
bilita raggiungibile solo at
traverso ulteriori valori di-
sciplinari ed estetici; di co
me la citta in sintesi deb

ba risultare frutto dl luo-
ghl pratici e non esaurlrsl 
nello stesso tempo nella 
pura circostanza tecnica 
per raggiungere invece la 
dimensione del bello. 

L'autore schematlzza 
allora crlticamente tale di
scorso indlvlduando nello 
sviluppo storlco due dire-
zionl attraverso le quail la 
urbanlstlca si e mossa: il 
« formale e 1' lnformale » 
angolazlone dalla quale e 
vista e contrapposta l'ur-
banistica ottocentesca do-
minata dalla mania del 
funzionalismo basato sulla 
aridita dl schemi succes-
sivamente geometric! e. co
me aveva gia detto Camil-
lo Sitte, dalla loglca della 
speculazione fondiarla, a 
quella medioevale magglor-
mente articolata e ricca di 
soluzioni. 

Unwin pur rimanendo le
gato ad una cultura chia-
ramente ottocentesca si 
colloca cosl tra 1 piu lnte
ressanti autori modern!; 
questo libro infatti e uno 
dei primi tentativi dl im-
postare 1'urbanistica come 
scienza attuando quindi il 
passaggio Utopia ottocente
sca oweniana alle comples-
se Interazioni delle disci
pline contemporanee. 

Non si possono certo na-
scondere una quantita di li
miti e di contraddizioni: 
una impostazione fortemen-
te pragmatistica che lo 
porta ad eccessive elenca-
zioni normative esasperate 
forse dalla necessita di sot-
tolineare la praticita del 
metodi e dei suggerimenti 
(per quegli interlocutor! ai 
quail il saggio era indiriz-
zato) e soprattutto, cosa 
che potrebbe risultare piu 
discutibile per la critica 
contemporanea, l'eccessiva 
esemplificazione dei con
cetti estetici e tipologici su 
cui in conclusione ha im-
postato la lettura dei fe-
nomeni urbanistici, concet
ti che oggi impongono di 
essere affrontati con piu 
spessi valori di indagine. 

Sicuramente il saggio di 
Unwin rappresenta una no-
tevole riconferma di quan
to il pensiero urbanistico 
abbia bisogno di definire 
i suoi ambiti ed arricchire 
i suoi contenuti; e'e perb 
un limite che l'autore tro
va quando. cercando di In
dividual gli strumenti del
la modificazione e della 
trasformazione dell'am-
biente. esclude almeno ap-
parentemente una piu so-
stanziale Indagine sulle in-
terrelazioni economico po-
litiche nelle quali ci si tro
va ad agire e alle quali e 
ovviamente legata ogni 
possibile operazione. II li
bro Infatti insiste troppo in 
una funzione di « manuale » 
a disposizione di ogni pos
sibility riformatrice. ma 
forse e un aspetto del di
scorso che Unwin ha cer-
cato di eludere per non 
compromettere. in un cer
to senso, l'apporto da da
re agli operatori del Plan
ning Act. 

Alessandro Pagliero 

A scuola dal 
contadino 
vietnamita 

A proposito di una voluminosa sto
ria delPAsia sudorientale 

E' uscita da Rizzoll una 
voluminosa «Storia del-
l'Asia sudorientale» di 
D.G.E. Hall, ottimamente 
tradotta da Mario Boninl. 
L'autore e presentato co
me « uno dei massimi stu
dios! mondiali dei proble-
mi del Sud-est asiatico », 
dooente di storia del Sud-
est asiatico all'universita 
di Londra. 

E* un'opera nella quale 
il lettore interessato agli 
awenimenti della regione 
piu calda del mondo pub 
trovare di tutto, compre-
sa 1'informazione che «t ra 
la rivolta di Kuti e il 
1325, anno della morte di 
Jayanagara, non si regi-
strarono eventi importan-
tl». Compresa, proprio in 
apertura di volume, una 
dotta disqulsizione suU'uso 
del trattino nella trascri-
zione (in inglese) del ter
mine « Asia sudorientale ». 
Cosl si apprende che « gli 
autori americani hanno 
standardizzato il termine 
nella forma "Southeast". 
e il loro esempio e stato 
seguito da Victor Purcell 
e da E.H.G. Dobby. Non 
sembra perb che vi siano 
motivi validi per coniare 
una forma nuova e usarla 
a preferenza dl quelle 
"South-East" e "South 
East", entrambe sancite 
da un lungo uso. La Royal 
Navy usa la forma col 
trattino. Durante la guer-
ra 11 Comando delle for
se alleate dell'Asla sud

orientale usb il termine 
senza trattino. ma nel 
Rapporto Mountbatten si 
torna all'uso del trattino ». 

Corredato da tre note • 
piede di pagina con rif#-
rimento alle fonti questo 
paragrafo indica con quan
ta meticolosita l'opera sia 
stata compilata. E* tutta
via una vera disdetta che 
l'autore non applichi 1* 
stessa tecnica e la stessa 
meticolosita a questionl di 
un peso alquanto maggio
re. Ad esempio, a quelle 
dl Ho Chi Minn, del qua
le apprendiamo che «in 
Russia studib la tecnica 
rlvoluzionaria». e del 
Vietnam, a proposito del 
quale si dice che la sua tra-
gedia « fu che il suo mo-
vimento nazionalista cad-
de nelle mani e sotto la 
gulda dei comunlstl*. 

Peccato dawero! Ma 
peccato, soprattutto. che 
questi «massimi studio-
si » dimostrino spesso. pur 
dopo tanto studiare, dl 
avere cosl poco imparsto. 
Perche in fondo 11 contadi
no vietnamita, che ha In-
dubbiamente studiato mol
to meno di D.G.E. Hall, ha 
altrettanto indubbiamente 
imparato molto di piu: e j 
cioe che la sua «trage- i 
d!a» e fatta di bombe 
americane, di 13 o 14 mi 
lioni di tonnellate di bom
be americane. II libro. di 
1.259 pagine. costa 10500 
lire. 

a. s. a. 


