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Stimolante e rigoroso saggio di De Bartolomeis 

Scuola a tempo pieno 
Una riforma che deve inserirsi in un radicale rinnovamento educativo 

collegato a tendenze di trasformazione generate delta societa 

La scuola a tempo pieno e 
oggi un argomento molto dl-
scusso. A parole nessuno la 
rlfiuta. nemmeno il governo. 
Anzl, uno degll ultlml parti 
del gia mlnlstro Mlsasl — 
parto quanto mal propiziato-
rlo dl fausti eventl elettorall, 
almeno nelle intenzlonl degll 
autori — e stato l'annunclo 
dl un esperimento dl tempo 
pieno In 2000 class! elemen
ta l . Esperimento a dir po-
co strano, se risultassero fon-
date le notlzie circolantl ne-
gll ufflcl scolastlcl, secondo 
le quail questo tempo pieno 
somministrato col contagoc-
ce Inlzierebbe non il 1. otto-
bre ma a dlcembre, non sa-
rebbe obbllgatorlo e si rl-
solverebbe in una Integra-
zione pomerldiana dl attlvlta 
che non trovano posto nella 
consueta vita scolastlca del 
mattlno, ferma e inalterata 
restando questa. In altre pa
role. una versione del tradl-
zionale doposcuola, per l'oc-
casione rlverniciato, ribattez-
zato e garantito dal marchio 
dl qualita: sperimentazlone. 
Parafrasando il celebre detto 
popolare, si potrebbe dire: 
passate le elezionl, gabbata 
la scuola. 

Tuttavia, per quantl sforzi 
faccia la pedagogia ministe-
riale per indurci a credere il 
contrario. la scuola a tempo 
pieno e una cosa molto seria. 
addirittura fin troppo seria 
per lasciarla nelle mani dei 
ministri democristiani. Lo 
conferma uno stimolante li
bretto dl De Bartolomeis 
(Scuola a pieno tempo, ed. 
Feltrinelli. 1972, pp. 134. lire 
1.000). ricco di spunti. la cui 
area di indagine, ben defini
te dal titolo. finisce per spa-

ziare sull'lntera problematica 
della riforma scolastlca, dl-
mostrando ulterlormente, ove 
cl fosse ancora bisogno, 11 ca-
rattere non settorlale dl qual-
slasl discorso o intervento 
che tocchi anche un slngolo 
aspetto della questlone scola
stlca (per la controprova si 
pensl alia battaglia contro 1 
libri dl testo). 

L'argomentazione dell'A. e 
Hneare e sempre rigorosa-
mente scientifica. II tempo 
pieno non slgnlfica 7 ore al 
posto delle attuall 4 o 5, ma 
e un radicale rinnovamento 
educativo collegato a tenden
ze di trasformazione gene-
rale della societa. I suoi finl 
educatlvi non possono prove-
nire escluslvamente dal mon-
do della pedagogia e della 
scuola ma si identificano con 
le forze sociali Interessate al 
mutamento, sono cioe lnter-
ni al disegno generale dl que-
ste forze. al loro progetto 
egemonlco. II carattere pre-
valentemente soclale della 
scuola, e quindl non esclu-
slvamente dldattlco, rlchle-
de. perche" si attui un prc-
cesso dl rinnovamento. stru-
menti non solamente tecnlcl 
ma essenzialmente polltlci e 
sociali. 

Ne consegue la demitizza-
zione del potere rivoluzlona-
rlo della pedagogia; mitlzza-
zione, questa, tipica non sol-
tanto in Dewey e nei suoi ni-
potini ma anche in chl nel 
nome dl Marx tenderebbe dl 
capovolgere 11 rapporto tra 
struttura e sovrastruttura. 
facendo colncidere quindl dl 
fatto le proprle posizioni 
con quelle del restauratori 
spiritualisti o idealisti. cioe 
dei pedagoglsti ministerlali. 

Se pertinente apptfre la ridu-
zlone, operata da De Barto
lomeis. del valore rlvoluzio-
nario della sovrastruttura pe-
dagoglca. tuttavia questa giu-
sta operazlone rlachla dl 
colnvolgere e offuscare la 
percezione della nuova fun-
zione strutturale esercltata 
dal sistema scolastlco in 

3uanto luogo di formazione 
ella forza-lavoro (o di non 

formazione e di dequallflca-
zione. che e poi la stessa co
sa). Un approfondimento di 
questo aspetto. con le dovu-
te dlstinzioni e articolazioni, 
avrebbe senz'altro giovato.al
ia lettura e all'uso politico 
del testo. II carattere sem
pre plu duro e sempre piu 
accentuatamente di classe 
dello scontro che si 6 acceso 
sul terreno scolastlco deriva. 
in ultima anallsl. proprlo dal 
ruolo strutturale che oggl la 
scuola gioca nel mercato ca-
pltalistlco. 

Che fare? L'intellettuale. il 
pedagoglsta di sinistra non 
pu6 negare 11 proprlo ruolo, 
cioe una competenza che gll 
viene gla negata dal potere 
dominante e il cui uso gll e 
permesso soltanto in termini 
tecnlcl e parzialmente, ma 
deve tentarne una utlllzza-
zione agganciandosi alle for
ze sociali oblettlvamente In
teressate a! mutamento e 
quindl alle forze politiche. 
partltlche e sindacali. In cui 
queste forze si rlconosccno 
Pu6. nella pratlca. tentare 
un recupero di quel tanto o 
poco dl competenza scienti
fica che rlesce a dlfendere 
per elaborare, nel caso spe-
clfico. ipotesl alternative di 
tempo pieno, senza compro-
messl. e successlvamente su-

bordlnare queste Ipotesl alle 
condlzionl imposte dalla real-
ta e dal rapportl dl forza 
vlgenti. Proprio per questo 
le riforme sono temute e 
osteggiate. perche nel loro 
cammino spostano 1 rapportl 
di forza a sfavore di chl de-
tlene il potere e a favore 
delle forze antagonlstiche. 

In chiusura del libro l'A. 
ribadisce. giustamente. la ne-
cessita che della conqulsta 
della riforma scolastlca si 
facciano carico in primo luo
go forze sociali esterne alia 
scuola. Ma e pol vero che 
« e Indispensabile che questo 
movimento (11 movimento 
operaio, n.d.a.) scopra anche 
la scuola »? 

I fattl, cioe le lotte dl que
st! ultimi anni, soprattutto il 
livello politico espresso dai 
loro protagonisti, dimostrano 
che 11 movimento operaio ha 
gla scoperto la scuola, ha 
gla aperto una vertenza re-
lativa ad essa. basti pensare 
a temi come il rapporto tra 
scuola e qualifiche o tra Ideo-
logla scolastlca e organlzza-
zlone e dlvislune del lavoro, 
per non parlare dl teml plu 
correnti come lo stesso tem
po pieno. Semmal il proble-
ma reale si pone in termini 
politici plu avanzatl e rlguar-
da la ricerca di vie Idonee 
per coalizzare. anche sul ter
reno della battaglia di rifor
ma scolastlca, altri strati so
cial! intorno alia classe ope-
raia. flno a fare anche di 
questo terreno e di questa 
battaglia un cemento pollti-
camente unlficante. 

Fernando Rotondo 

Un manuale 
di R. B. Taylor 

La f ortuna 
della 

antropologia 
culturale 

Pur essendo una esposi-
zione semplice e informa-
tiva adatta a chi voglia 
farsi una prima idea sulla 
antropologia culturale, il 
volume di R. B. Taylor 
(Elementi di antropolo
gia culturale, II Mulino, 
lire 3000) offre nella pri
ma parte la possibility di 
una rifiessione in merito 
alia sostanza e alia note-
vole « fortuna » che ha at-
tualmente l'antropologia 
culturale. 

Sorta di recente, anche 
se taluni la trovano gia in 
Rousseau. l'antropologia 
culturale 6 in sostanza lo 
studio delle varie «cultu
re)), ossia dei diversl mo
di di vivere, intesi perd 
globalmente, senza cioe ri-
tagliare parti considerate 
piu important! e significa
tive di altre, ma ponendo 
ogni manifestazione sullo 
stesso piano. 

Si pud ben comprende-
re come in tal modo ven-
gono recuperate una infi
nite. di esDressioni cultu
ral! le quali, escluse prima 
dalla storia, definite senza 
importanza. ora la ritrova-
no. si che la storia s'accre-
sce della totalita o divie-
ne una components della 
totalita culturale. 

Questo recupero dell'in-
sieme delle manifestazio-
ni umane costituisce il trat-
to peculiare della antro
pologia culturale assieme 
al cosiddetto reiativismo. 
Infatti per l'antropologia 
culturale non esistono ci
vilta superior! e inferio-
ri. ma solo civilta o roe-
glio « culture » 

II Taylor espone dunque 
nella prima parte, come fa 
anche in una breve e vi
vace presentazione Matil-
de G. Galli, quest! princi-
}>i basilari della antropo-
ogia culturale; mentre per 
il resto del libro affron-
ta la fenomenologia delle 
varie forme cultural! ill 
rituale - La religione - La 
ideologia - Le arti, e altre). 

Ne vengono fuon, ovvia-
mente, alcuni interrogativi. 
Non potrebbe infatti ac-
cadere che, a mettere tut-
to sullo stesso piano, a non 
dare gran peso alia storia 
civile, a considerare tutte 
le culture equivalenti, si 
finisca col cadere in uno 
scetticismo paralizzante 

Potrebbe tale scienza. ap-
parentemente estimatrice 
delle culture prima disprez-
zate, essere in realta un 
modo per dimostrare co-

• me esse devono restare 
quali sono e non cercare 
di progredire? 

E' solo un sospetto, il no
stra, un sospetto che spie-
gherebbe la facile fortuna 
dell'antropologia culturale 
in occidente. Ma possiamo 
sbagliare, e la sua fortuna 
e il suo reiativismo posso
no nascere dalla nostra 
crisi, dal «tramonto » del-
1'occidente. 

Antonio Sacca 

L'edizione delle « Opere complete » 
curata da Mario Martelli 

Machiavelli e 
i conti della storia 
Gli avvenimenti politici e lo «spirilo geometrico » dello sforico • L'episfolario arric-
chiffo di 325 lettere rispetto alle precedenti edizioni • Una nuova dafazione che 
consenfe una ricoslruzione piu esaffa della genesi del pensiero machiavelliano 

Restauro filologico delle 
opere di cui si conservano i 
manoscritti. controllo accu-
rato delle altre, nuovissimo 
testo critico della Mandra-
gola e della Clizia, una piu 
completa e pulita edizione 
dell'epistolario, e, infine, la 
proposta di una diversa 
«angolazione di lettura» 
per il Machiavelli. Non e 
davvero poco quello che ci 
offre questa edizione delle 
Opere Complete del segreta-
rio fiorentino curata da Ma
rio Martelli (Sansoni Edito-
re, Firenze, pp. LX-1282. 
L. 6.500). 

L'opera di restauro filo
logico. con le connesse nuo-
ve datazioni e nuove Inter-
pretazioni che ne potrebbe-
ro derivare, credo vada 
posta in primo piano. Siamo 
di fronte ad un contribute 
molto consistent^ che ci 
avvicina a quell'edlzlone ve-
ramente critica dell'intera 
opera machiavelliana. da 
tempo au5picata. e che con 
questo lavoro del Martelli e 
con quello di Fredi Chiap-
pelli (l'edizione critica delle 
Legazioni e Commissarze e 
degl! Scritti di governo, di 
cui e gia uscito il primo vo
lume presso Laterza e di 
cui ci siamo gia occupati 
6u queste colonne) compie 
passi in avanti non sottova 
lutabili. 

Per il lettore comune 
— ma forse anche per mol-
ti «addetti ai Iavori» — 
I'elemento di maggior spic-
co mi sembra riguard! I'epi-
stolario. ricco di ben 325 let-
tere. riscontrate sui mano
scritti per quanto e stato 
possibile: una novantlna di 
lettere in piu rispetto al 
precedente epistolarlo piu 
complete ed accessibile (la 
edizione Gaeta-Feltrinelli). 
Gran parte di queste nuove 
lettere. la cui prima edizio
ne si deve a Sergio Bertel 
li. era sparsa in riviste e 
ricca di pesanti errori di 
stampa. od era leggibile so 
lo in un'edizione «miliona-
ria» (centomila lire il vo 
!ume> non disponibile nem
meno nelle biblioteche. 

La scoperta di nuove let
tere. responsive, ha tra l'al-
tro permesso correzion! di 
errori ncU'epistoIario gia 
noto, come quello di data e 
di destinatario della famosa 
lettera «ghlribizzi al Sode-

• rini». ritenuta diretta a 
Piero Soderinl, il gonfala 
niere perpetuo della repub-
blica fiorentina in esilio do 
po la restaurazione medicea 
del 1512. e generalmente col-
locata fra quell'anno ed i 
primi mesi del successivo 

E' risultato ora, per il ri-
trovamento della lettera re-
sponsiva, che il destinatario 
e Giovan Battista Soderinl. 
nipote del gonfaloniere e 

che essa e stata scritta nel 
1506. Ora, poiche la lettera 
contiene motivi fondamen-
tali che ritornano nel Prin
cipe e nei Discorsi (quale 
quello dell'esigenza per lo 
uomo politico di a riscon-
trare» la propria condotta 
col tempo), la nuova data-
zione permette una piu pre-
cisa ricostruzlone e rico-
gnizione interna della gene-
si del pensiero machiavel
liano. 

E qui il discorso cade sul
la nuova angolazione che il 
Martelli propone per una 
rilettura del Machiavelli. 
«II buon geometra di que
sto mondo». lo definlsce 
nella sua introduzione. ri-
chiamandosi ad alcuni versi 
del Decennale Primo. E non 
e una civetteria. II richia-

Nicco!6 Machiavelli 

mo alla> geometria, alio 
spirito geometrico, specie in 
una certa fase della storia 
della cultura e della filoso-
fia. ha assunto il valore, 
quasi emblematico, del la-
vorio di una mente genera-
Iizzante che ordina il caos 
dei dati material! scartando 
quelli che non convengono 
alle r. eterne regole » da lei 
dettate. 

Culturalmente. per il Mar
telli. Machiavelli va posto 
accanto. se non dentro. la 
ideologia dell'Accademia 
Neoplatonica. con il Ficino. 
Un Machiavelli idealmente 
mediceo, quindi. che si nu 
tre di una concezione del 
mondo in cui «gli avveni
menti politici. i fatti terre-
ni, non sono che 1'attuarsi 
di immutabili leggi». Non 
dai fatti egli e risalito alia 
regoia. ma da questa a quel
li, padrone come si sente di 
leggi «indiscutiblli ed eter
ne ». a cui piega le situazio-
ni concrete in modo che 1 
suoi conti. conti da geome
tra, tornino sempre. 

Seguendo una sua «bib-
bia politican, il Machiavel
li proposto dal Martelli stu-
dia i fenomeni in vitro 
K estraendoli dal loro spazlo 
vitale e concrete e cercan-
do in essi la conferma di 
una regoia». Questa sua 
bibbia sono i Discorsi, la 
immagine fedele e piu pura 
del suo pensiero, da cui tut
te le altre opere, compreso 
II Principe, si staccano co
me frammenti. 

Si deve dire che la ten-
denza del Machiavelli ad in-
dicare situazioni storlche 
attraverso square! assoluti 
offre addentellati ad inter-
pretazioni come quella pro
posta dal Martelli, non nuo
va del resto, come non nuo-
vo (e gia discusso) h il 
privilegio concesso ai Di
scorsi. Ne ci pare questa la 
sede per affrontare questo 
problema. Del Martelli va 
sottolineato. se mai. Tap-
proccio. questo si nuovissi
mo. aU'ooera del segretario 
fiorentino, operate attraver
so una fine analisi della 
Favola (Belfagor arcidiavo-
lo) di cui e posta in luce, 
insieme alia connessione 
con la tradizione volgare e 
popolareggiante. «la geome-
tricita dell'impianto e del 
tessuto ». Ed e un tal tipo 
di lettura che poi viene im-
piegate su tutto il Machia
velli. 

Ne esce, come abbiamo vl-
sto. un Machiavelli di chiara 
matrice platonica, dove fi-
nora la critica ci aveva for-
nito un Machiavelli di for
mazione aristotelico-averroi-
stica. piu vicino al Pompo-
nazzi. dove anche noi ci 
sentiamo piu dispostl a col-
Iocarlo. che non al Ficino. 
Ma non e questo il punto -
di maggior dissenso. sebbe-
ne l'altro. della tendenza 
del Martelli a farsi lui stes
so abuon geometra » quan-
do ipotizza un Machiavelli 
il cui pensiero si presenta 
come «un nucleo compat-
to. in cui fin dall'inizio so
no previste tutte le possibl-
Ii articolazioni e dedotte le 
piu lontane articolazioni», 
e del quale, quindi. non si 
pu6 dare «uno svilupparsi 
storico ». 

II « platonismo» del Ma
chiavelli assume cioe la pu-
rezza, ma anche la mancan-
za di spessore storico, di 
un'idea innata. Una brutta 
sorpresa, comunque. per gli 
antimachiavellici de! nostri 
giorni — ce ne sono ancora 
tanti. laid e no — semore 
pronti a ritrovare in ogni 
politica che non discenda 
dlrettamente dal cielo la 
mano « demoniaca » del vec-
chio Niccold. 

Gianfranco Berardi 

Libri e dischi della cultura africana antica e nuova 

Dalla negritudine all" africanismo 
Rivoluzione e cultura — Le prese di posizione al « Primo Festival culturale panafricano di Algeri» — La carat-
terizzazione irrazionalistica deH'intelligenza negra in Senghor — La volonta razionale di raggiungere coscienza 
e dominio dei propri mezzi nella visione e nella lotta per TAfrica nuova di Lumumba, Neto, Seku Ture e N'Krumah 

... lo non cancello i passi 
dei miei padrl n£ dei padri dei 
miei padri / tiella mia testa 
aperta at venti e al predo-
ni del Nord... / Che i geni 
protettori non permettano 
che il mio sangue perda I 
sapore come quello di un as-
similato, di an civilizzato. 

Con quest! versi del poe-
ma «Etiopia». scritti nel 
1948 e di recente pubblicati 
in una scelta antologica di 
tutta la sua opera poetlca 
(Poemi Africani, Rlzzoli. 
L. 3.800). Leopold Sedar 
Senghor, presidente del Se 
negal e scrlttore negro di 
indubbia levatura, sembrava 
awertlre quello che e 11 
grande rlschio dell'integra-
zione neo-colonlallstica. cul
turale e politica. in cui si 
dibattono tuttora i paesl 
africani di nuova indipen-
denza. 

Molta acqua 6 passata da 
allora sotto i ponticelli di 
legno dei plu arcaicl villag-
gi delle savane pre-desertl-
che e sotto 1 pilonl dl ce
mento delle capitali africa 
ne in via di sviluppo, e Sen 
ghor come tanti altri africa
ni famosi e oscuri. indivi-
dul e popoll, non sembra 
esser riuscito a evitare quel 
rischio. 

Atto di accusa 
Se stiamo infatti all'ap 

passionate atto di accusa 
contro la «Santa negritudi
ne » che la delegazione del
la Guinea lanciava nel lu-
gllo del *69. dal «Primo Fe
stival culturale panafricano» 
di Algeri (Dalla negritudine 
all'africanismo, a cura di Le-
tizia Paolazzi. Feltrinelli 
editore. L. 2.500) un discorso 
come quello tenuto da Sen 
ghor pochi mesi prima alia 
Universita di Lovanio in 
Belgio. appunto su «La 
negritudine» (pubblicato 
nell'appendice dei « Poemi » 
citatl), 6 espressione di una 
sorta di ideologia razzista 
rovesciata. «un'arma aber-
rante. un'ideologia ausilia-
ria di quella imperialista». 

L'accusa del guineani pu6 
apparire spiccia, ma alia lu
ce degli anni 70 e dei feroc! 
conati neo-colonialistl (dal 
Congo al Biafra al Madaga
scar) questa loro schemati-
ca analisi ha un peso: «II 
maestro (colonialista n.d.r.) 
fa del suo schiavo un negro 
che definisce "essere senza 
ragione", sotto-uomo. e lo 
schiavo esulcerato protesta: 
Eiacche" tu sei la ragione. io 
sono l'emozione, e io l'assu 
mo. II dado e tratto. II mae 
stro assume il suo predomi-
nio. lo schiavo la sua schia-
vitu, ma rivendica il diritto 
di piangere. diritto che il 
maestro gli concede». Quan-
do Senghor. nel discorso sul
la « negritudine » afferma 
che «I1 negro... "sente" 
prima di vedere e reagisce 
immediatamente al contatto 
con Toggetto. e cioe alle on-
de che esso emette dall'in-
visibilen: quando aggiunge 
che «attraverso questa po-
tenza dl emozione egll pren-
de conoscenza deiroggetto»: 
non solo sembra dar ragione 
a quelle crltiche (in cui, se 
non e mai apertamente cita
to. le allusioni al suo pen
siero sono trasparenti) ma. 
si ricollega evidentemente 
a tutto quel filone dell'irra-
cionalismo etnolosrico. che a 
livello europeo si saldava in
torno al 1930 con lo stravol-
gimento della romantica 
K anima popolare» nella 
«primordiale volonta» (Ur-
willed comoda agli Hitler in 
asoesa. 

Certo lo statista-poeta di 
Dakar 6 troppo colto e con-
sapevole per non tentare di 
superare quella caratterizza-
tione irrazionalistica deH'in
telligenza negra. per esem-
pio con l'espediente dialetti-
co di una ragione intuitiva 
(raison-etreinte) che farebbe 
degli africani homines sapien-
tes diversi dagli europei con 
la loro ragione discorsiva 
(raison-oeil). Ma resta il fat
to che proprio alia conclu
sion del suo discorso di Lo
vanio afferma che occorre an-

fLfi TW/n. 

Ritratto di Agostino Neto (disegno di Ennio Calabria) 

i * * w ^ <•<. 

che « ..^radicarsi e cioe aprir-
si alia pioggia e al sole, ai 
fecondi apporti delle civilta 
stranlere)). E qui 1 guineani 
contrappuntano ancora con 
precisione: «In una prima 
fase (il colonizzato) deve ten-
dere a riconquistare la pro
pria personalita, negando 
quel valori culturali che 
1'hanno spersonalizzato, e de 
colonizzando la propria men 
tallta, i costumi, gli atteg-
giamenti e smantellando le 
concezioni filosofiche dei do-
minatori, fra cut il mito del
la "mentallta primitiva e 
pre-logica" caro a Levy-
Bruhl». 

Avorio e oro 
In breve, all'auto-lamenta-

zione della negritudine, biso-
gna sostituire Yafricanismo 
inteso come volonta raziona
le e rivoluzionaria dei popoli 
d'Africa di raggiungere la ple
na consapevolezza del propri 
mezzi — di cultura tradizio-
nale e di moderna tecnologia, 
di attaccamento alia propria 
storia e di riconoscimento 
dell'attualita politica —, tut-
t! realisticamente finalizzati 
alia propria completa libera-
zione e alia propria afferma-
zione come nazionallta auto-
nome, indipendenti e storica-
mente definite. Eppure non 
si pud dire che non abbia da
te frutti, anche quel « grande 
equivocon che Ernesto De 
Martino chiamava «irrazio-
nalismo etnologico »: Tesalta-
zione di un erleben, a di un 
rlvjvere 1 grand! impulsi ir-
razionali, le enormi commo-

zioni che starebbero alia ra 
dice della civilta » in contrap-
posto artificioso a «una et-
nologia storicista, che (vice-
versa) trae alimento per il 
suo impulso conoscitivo dal
la passione etico-politica del 
tras/ormare ». 

Qui si deve dar atto a De 
Martino di essere stato pro-
fetico, fin dagli articoli su 
« Societa » degli anni '50, ri
spetto al valore rivoluziona-
rio che i movimenti africani 
piu avanzati. dalla Guinea 
I i be rata all'Angola in lotta, 
dall'Algeria alia Libia, ecc. 
avrebbero oggi attribuito al 
recupero razionale del loro 
patrimonio folkloristico. Lo 
stesso Frobenius. tuttavia. 
che di quel grande equivoco 
irrazionalistico dell'etnologia 
e stato protagonista, pa rlo 
negli anni venti. alia superbia 
eurocentrica degli aocciden 
tali », di quei primi navigato 
ri europei che scoprirono in 
un antico regno del Congo 
« una folia brullcante. vestite 
di sete e velluti. grand! sta-
ti ben ordinati fin nei parti-
colari, dei sovrani potenti e 
delle potenti industrie...». 

aCivilizzatl fino al midollc 
delle ossa!». E' in parte que
sto il mondo di «avorio e 
oro» che si agita negli stu-
pendi 55 racconti popolari 
del Decamerone nero, ia scel
ta, che dall'immenso patri
monio orale trascritto dal 
Frobenius nei 12 volumi del
ta Sammlung Atlantis e nei 
13 di Und Afrika sprach 
Francesco Saba Sardi ha tra 
dotto e curato nella prima 
edizione italiana (Rizzoli. L. 
7.000). Ce in quest! racconti. 

tnsieme a un fresco e inestln-
guibile gusto della vita, alia 
esaltazione dell'awentura p-
rotica netta da morbosita, il 
senso costante della sfida vi
rile che l'uomo deve opporre 
alia natura e alia societa dei 
suoi simili: per essere l'eroe, 
il vero fulbe degno di entra-
re nel baudi, nel « libro » epi-
co del Sahel. attraverso il 
canto del mabo, il cantastorie. 

Canto popolare 
Ma e'e in essi, come in 

tutto il patrimonio folklo
ristico negro, anche ci6 che 
di meno mitico e di piu rea-
listico i Frobenius, i Levy-
Bruhl, i Ke'renyi e altri loro 
contemporanei non hanno sa-
puto scorgervi e ci vedono 
invece oggi concordemente, 
non per caso, i popoli afri
cani in lotta e gli studiosi 
piii avanzati, come da noi 
un Lanternari (p. es. coi suoi 
studi sui fenomeni di «fru-
strazionei) e di disintegra-
zione culturale. In Occiden
te e terzo mondo, Dedalo li
bri, L. 3.500). E' ancora se
condo la delegazione della 
Guinea al citato Festival di 
Algeri che la « cultura (di ba
se) e la misura, la registra-
zione delle esperienze e delle 
tecniche dl produzlone». 
a ...Le danze di caccia imi-
^ano i movimenti e l'anda* 
tura degli animali... I detti 
oonnlari. J proverbi. i rac
conti e le canzonl esprimono 
il desfderio di produzione 
^bbondante. di dominio del
la natura...». 

Per misurare dunque que 

sto valore non solo emozao-
nale, bensl anche di scoper
ta reahstica del mondo, che 
del grande patrimonio folklo-
rlco dell'Africa Frobenius ha 
limpidamente, ma forse tal-
volta letterariamente trascrit
to, occorre dunque cercare 
il contatto diretto con la cul
tura orale e musicale del
l'Africa, coi suoi canti in 
particolare. Della organlclta 
dell'espressione folklorica al
le esigenze vital! sono subl-
to esempio, non solo un can
to fortemente rltmato dei 
Dakpa della Repubbllca cen-
trafrlcana, come ne esistono 
In tutto il mondo, per ac-
compagnare l'abbattimento di 
un albero (Disques Ocora, 
« Musique centraf ricaine », 
OCR 43 L. 4290); o il canto 
degli Ader (Niger) per il la
voro dl un fabbro partlco-
larmente ablle, accompagna-
to dallo zari, un curioso stru-
mento formato da un cer-
chio dl ferro che viene ur-
tato ritmicamente da un 
anello piu piccolo (Disques 
Ocora, Niger, la musique det 
Griots, OCR, 20, L. 4290;; o 
una ninna-nanna molto bel-
la, del primo disco citato; 
ma nello stesso disco, anco
ra una musica Indiavolata 
per attirare le termlti e... 
mangiarle; o Infine un ag-
graziatissimo canto corale dl 
bambini, accompagnato da un 
gioco di sveltezza per ini-
ziare ai rischi della vita 
(« per affrontare la vita, oc
corre essere prudenti»). 

Valori ritmici 
Forme di musica e di can

to strettamente funzionali. e 
non per cio meno espressivi, 
sono certo ancora quelle per 
il ballo. liberatorio e terapeu-
tico come quello dei nostri 
:<tarantolati» meridlonali. ra-
gistrato presso i Bara del 
Madagascar, accompagnato 
da una voce femminile e da 
una magistrale valiha, chi-
tarra tubolare di legno a 10 
corde metalliche. e da due 
lokanga. specie di violoni (Di
sques Ocora. Valiha. Mada
gascar, OCR 18. L. 4.290); e 
quello simile dei Djerma del 
Niger, in cui «Non si puo 
che ammirare (citiamo dal
le note del disco dei Griots) 
la meravigliosa scienza di 
percussionisti che giunge a 
produrre tutta una gamma 
di sonorita different! yarian-
do i colpi e modificando o 
sopprimendo attorno al suo 
"strumento" (una grande 
zucca) un certo spessore di 
terra ». 

Ala non minore ricchezza 
di valori ritmici e melodi-
ci. di straordinarie abilita 
nell'uso dei piu vari stru-
menti si ha ancora nelle 
musiche del Dahomey (Di
sques Ocora. OER 17 L. 4290) 
e infine un originale intrec-
cio di impegnati documen-
ti di lotta (discorsi di Neto 
e di Boavida, document! del 
MPLA, ecc.) e di canti po
polari, che e vivo esempio 
di quella saldatura tra lot-
ta rivoluzionaria e tradizio
ne nera proclamata ad Al
geri. si ha nel disco curato 
da Barbara Dane per la 
«Paredon»- Angola: a vi-
toria & certa! 

Tra le tesi mediatrici e 
tuttavia ricche di spunti cul
turali, della negritudine. e 
quelle rivoluzionarie. mate
ria list icamente piii fondate, 
dell''a)'ricanismo. abbiamo vo
lute qui. In tempo di scelte 
per le vacanze ma non cer
to di scelte evasive, indica-
re un gruppo di libri e di
schi anche non recentissimi, 
che documentano parzial
mente ma significativamen-
te il cammino che anche 
gll studi etnologici e di fol
klore hanno dovuto e devo
no percorrere, se vogliono 
restituirci il volto di un'Afri-
ca non certo piu povera per-
ch6 meno mitica: l'Africa 
vera per cui si sono battuti 
e si battono, insieme alle fi
gure eroiche o prestigiose del 
Lumumba, dei Seku Tur#. 
dei N'Krumah. dei Neto, i 
tanti oscuri militanti neri. 
che sono anch'essi. non e'e 
dubbio, tra le forze cultura
li e politiche protagoniste 
della nostra epoca. 

Sergio Boldint 
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Gatto e lo sguardo della poesia 
La settimana scorsa erava-

mo partiti con l'intenzione di 
suggerire • altre accoppiate 
del tipo testo creativo saggio 
critico, ma poi lo «spazlo ti-
ranno » ci ha inchiodato al so
lo binomio Volponi-Ferrettl. 
Mentre, sul tavolo. giacevano 
Alfonso Gatto e Carlo Emilio 
Gadda, rispettivamente com-
mentati da Bortolo Pento e 
da Adriano Seroni (sempre 
per « II castoro r> della Nuova 
Italia). Di Gadda Garzanti ci 
ripropone nella collana ai 
bianchi» I racconti. Di que
sto grande scrittore abbiamo 
recentemente parlato in que 
sta rubrica a proposito della 
spassosi5sima operetta dedi-
oata al Foscolo. 

Gadda a pare re dl molti 
tra cui anche nostra, e il 
maggiore scrittore italiano 
vivente. Non e uno scrittore 
c facile)). ma neanche diffi
cile perch6 nei suoi alambic-
chl ribolle la vita, una visio

ne biliosa e corrosiva del-
I'esistenza, Nessuna delle sue 
complesse costruzioni e di-
struzioni linguistiche e gra-
tuito semplice e periglioso 
giuoco letterario. Immagi-
nando se stesso post mortem, 
Gadda ha detto aCosi non 
saro piu Io scrittore bizzoso 
e vendicativo che ero in vi
ta: non sard piii l'inchiostra-
tore maligno e pettegolo che 
avevo l'obbligo di essere per 
essere un narratore che si ri-
spetti: non sar6 plu 11 ma-
niaco dei tecnicismo, dei mot-
ti popolareschi, del modi eru-
diti, degli archi a spiombo e 
delle piramidi sintattlche, del 
periodi a cavaturacciolo. che 
mi vengono cosl giustamente 
rimproverati dal buon gusto 
e dal buon senso delle mie 
vittlme ». 

Seroni sottolinea come «il 
linguaggio gaddiano verte 
princlpalmente sugli lntarsi 
dialettall e sulla deformazio-

ne baroccaj), e conclude il 
suo saggio con una notazione 
molto importante. Si parla 
sempre della lingua di Gad
da e troppo poco del back
ground culturale e specifica-
mente filosofico che la sor-
regge. Al fondo del fatto che 
Gadda e uno scrittore im 
possibile a classificare in 
schemi o tendenze pretta-
mente letterarie, e'e il suo 
esser a uno del pochi scrnv 
tori Italian! che non si sia 
nutrito soltanto di letteratu-
ra; (...) che si sia portate il 
suo Spinoza o il suo Leibniz 
nel bagaglio culturale attivo. 
rhe abbia letto Darwin e 
Freud » questo gli ha mante-
nuto «una sua liberta di 
esplorazione. di meditazione. 
di sperimentazione », nei con
front!, per esempio, dell'im-
perante idealismo della cul
tura italiana dei decenni del
ta sua maturita. 

Se Gadda e un narratore 

minacciato a modo suo da 
accenti c Uriel», Gatto h sen
z'altro un poeta toutrcourt. 
uno scrittore in versi. Una 
scelta delle sue poesie si tro-
va ora in edicola per i tipi 
degli Oscar Mondadori. Di 
questo poeta meridionale. ti-
foso del Milan e violente-
mente antifascista Leone Pic-
cloni ha tracciato un profilo 
solo apparentemente «fisico»: 
« ecco Gatto che arriva, pare 
porti faticosamente, pigra-
mente il suo corpo in giro 
per il mondo, apparentemen 
te annoiato, sonnacchioso. 
sblrcia da sotto in su. apre 
un occhio; proprio, subito in-
contrandolo, sentirgli dire 
che sta benone, non so a chi 
sia capitate („.). Ma che ci 
vuole a vedere Alfonso Gatto 
infuriarsi, perdere quasi il 
controllo di s6, gridare. fer-
mare tutta l'attenzione dl un 
caffe o di un salotto e di una 
sala di risterante? ». 

Ci vuole poco per un tem-
peramento depresso e vital* 
che ha avuto una vita trava-
gliata. Gatto ha fatto parec-
chi mestieri: il commesso dl 
libreria, l'istitutore, il cor-
rettore di bozze, II giornali-
sta e l'insegnante. Quasi tut-
ti i mestieri intellettuali pos-
sibili. E' stato in galera nel 
'36 per antifascsmo. Con Pra-
tolini fondd nel "38 una im
portante rivista dalla breve 
vita: «Campo di Marte». II 
discorso sulla sua poesia sa-
rebbe troppo lungo e com-
plesso, basti ricordare che 
nel dopoguerra, come dice 
Bortolo Pento. aassunse una 
posizione di primo piano nel
la letteratura di ispirazione 
comunista» e molti si ricor-
deranno di aver letto suoi 
scritti e sue dichiarazioni 
sulle pagine dcWUnita. 

Ardighello 
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