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Un romanzo 
di Dario Bellezza 

Lettere 
da 

Sodoma 
On romanzo epistoiare 

di una ben precisa cate-
gorla. quelln del fintl ro-
manzl eplstolarl < û«*stc 
Lettere da Sodoma idar 
zanti 1972. pp 219. ure 
2700) di Darlo Bellezza 
(scrlttore non ancora tipn 
tenne ma gla a.'la sua tcr-
za prova. ha Infuttl nub-
blicato un altro romawo* 
L'tnnocenza edito da De 
Donate e un 'Ibro dl «er 
si Invettive e '.ieenze da 
Garzanti) conduce alle e 
streme conseguenze Ifc 
struttura del •-orjmnzori'R-
rio camuffato da romanzo 
epistoiare 

Bellezza deve avei capl 
to che I classic! d°l pene 
re e cioe / dolori del QIO-
vane Werther d! Goethe e 
11 suo I tall co derivato fo 
scoliano altro non erano 
che diarl cul si tontava dt 
dare una struttura In qual-
che modo « >gi»ett,fva •> tra-
mutando le pagine dl dia-
rio In lettere Darin Rel 
lezza mantiene tutte >e ca 
ratterlstlche del « classloi » 
della flnzlone epistoiare. 
come per esempto II de-
stinatario unico (o quasi) 
delle lettere e la mancan-
za rli rispnsta alle mede-
sime (per cul. per I'appun-

to. dl cartegglo non si pud 
parlare) ma 11 nostro glo-
vane autore mantenendo la 
flnzlone la svela: le lette
re non sono mal spedite. 

Infattl Bellezza utilizza 
una caratterlstlca tlplra del 
« genere » per smascherare 
II medesimo in una Pre-
messa al tettore dirhiara 
dl aver trovato « una gran 
quantita dl lettere» fra 11 
moblllo lasciato rial I'ex af 
fittuario della sua casa 
a che non dovevano mal 
essere state spedite » « for-
se un abbozzo di romanzo 
epistoiare ». E cosl. fin dal-
la prima pagina, slamo gla 
In ambito meta roman-
zesco. 

E" chlaro (forse troppo. 
anche perche durante la 
narrazlone si toma In con-
tlnuazlone su questo pun-
to, l'eplstolomane o eplsto 
lografo protagonlsta Infat
tl dice spesso frasi dl que
sto tlpo: « Avrai capito che 
11 romanzo che cerco dl 
scrlvere e parzlalmente au-
toblografico » oppure «sto 
cercando dl scrlvere un ro
manzo » e slmill) che si as-
slste, plu che al racconto 
del destinl del monologan 
te protagonlsta, alia mes
sa in scena di un genere 
letterarlo. che si contorce 
e si specchia. fingendo dl 
prenders! su] serto 

La storia. che pure est-
ste ma non ha storia. e 
quella di un poetucolo 
omosessuale ossesslvamen 
te preso nello statlco vor-
tice del suol lnfelicl amo
rt Bllioso derelltto affa-
mato dl elbo e dl sesso 
vigliacco pavido sadico e 
masochista ma soprattutto 
piagnone ridicolo e mo 
struoso questo scrlttore dl 
epistole senza destlnatarlo 
e certo metafora consape 
vole della condlzlone dello 
scrlttore forse Inevitabll-
mente narcisista e prlvo dl 
destinatari. impotente ed 
onanista. un po* per voca-
ztone un po' per necessita 
A pro post to di Invettive e 
licenze Pasollnl ha detto 
che Dano Bellezza e «11 
miglior poeta della nuova 
generazione». questo ro
manzo conferma. malgrado 
qualche rlserva, le sue doti 
dl scrittnre di razza 

Ma un dubblo si inslnua 
a proposito dl questo se-
condo romanzo. il regno 
dell'inautentico la palude 
della finzione che sa d'es 
sere finta e vana. rischia-
no di rovesclarsl In mea 
saggio nel momento in cul 
ci si rala dalla analisi del 
le strutture di questo oe 
getto narratno ai materia 
11 della narrazlone II n 
schio e di una ideoloeiz 
zazione trlonfallstlra del 
neeativo. o meelio dl un 
maledetttsmo che sara pu 
re dernier en (come scri-
ve Siciliano nel risvolto dl 
copertlna* ma che e pur 
sempre una fede o quan 
to meno. una proposta dl 
tlpo ideolnglco che. In 
quanto tale, mina alle ra 
dlci Poppra7lnnP rnmnles 
siva 

La venfica dei canall 
comoorta una verlftca del 
messaeei e nrmal si sa rhe 
se nor. r oro tutto cin che 
riluee non lo t> nemmeno 
tutto rio rhe e opaco 
Se^hra in =nsian/a rhe 
eli umon rtHIa iiitnhtnera 
fia non «tnnr *tat> pv>r 
cl7zati del rutin f rhe I' 
autre sia i<n pu trnnnc fa 
oiImrnTr ido'atrato Sp p \e 
ro rhp • P'P <n qup<tp oa 
glnp <?raonatp n'la vita ac 
cento dl un "n rem rtnlnre 
di una di.Tpra/'nnp aiitpn 
tica •> allorq /> vein rhp si 
tratta di un roman7o ron 
tra^Hiftnnr p |p fondo lr 
p^nlto pprrh'' Dano BPI 
lp'7a sa rfip !a vita da cul 
wfr- rip* r- ^n-ontarp iptfe 
ratnra n rw ' l io vprifira 
dp''a |pt»«rafura A mpno 
r^p non «;» rrp^n rhp e«11 
nh'Mfl vo?'it/> vriv^re un 
rn-nsn/o d'*7.innp 

Franre«co O'Anni 

L'ltalia tra il '300 e il 700 in uno studio di Ruggero Romano 

Rinascimento: una frattura «ingessata»? 
Una raccolta di dieci brevi saggi polemicam ente definita dalPautore « antilibro » 

Che nel concetto dl Ri
nascimento si annidi una 
serle dl equlvocl e prova-
to tra 1'altro dalle discus
sion! che tale concetto ha 
provocato dal Burckhardt 
(I860) in poi. con la cosl 
detta « rivolta dei medio 
valistl » (Hasklns. von Be-
zold. Walsh. Gllson e cosl 
via) e con 1 tentatlvl di 
slargare I confinl territo
rial! ed Ideal! del Rlnnscl 
mento flno a perderne la 
pregnanza critieo storico 
(Hulzinga. Ernst Curtlus). 
Dl qui II centrarsl dell'at-
tenzlone sul problema del
la perlodizzazlone (Canti-
mori. Jacob. Saporl). sen
za peraltro liberarsl del 
tutto dcll'equlvoco centra-
le. quello dl conceplre il 
concetto dl Rinascimento 
come un « giudizio di va-
lore», per cul sempre e 
comunque nel Rinascimen
to si sarebbe di fronte a 
fenomenl aprloristlcamen 
te posltlvl: II Rinascimen
to cioe come una sorta dl 
Rivoluzione taica. «11 lun-
go attimo dl conoscenza 
del mondo moderno » 

La crisi 
dei valori 

Contro tale posizione han-
no polemizzato due stori-
cl. Alberto Tenentl e Rug
gero Romano (Alle origini 
del mondo moderno — 1350-
1550 - Fischer Weltgeschl-
chte 12 Storia Universale 
Feltrinelli. vol. 12. trad. It. 
Milann 11)67 pp 143 e sgg ) 
rilevando come una simi
le « proliinuata mitlz7azio-
ne storiografira »> dimostrl 
proprio rispecchlandola. 
«la crisl dl quel valori che 
vengono idealizzati » Uno 
dei due storicl. 11 Roma
no, ripropone ora la que-
stione in una raccolta dl 
brevi saggl (alcunl del qua
il apparsl gla In rlvlste 
ungheresi. polacche e ro-
mene ed ora tradottl In 
ltaliano) a cul 1'autore in 
una breve prefazlone ha vo-
luto assegnare 11 signlflca-
to polemlco dl «t antilibro » 
(Ruggero Romano, Tra due 
crisi: I'Italia del Rlnasci-
mento, pp. 211, Torino. Plc-
cola Blblloteca Einaudl, 
1971, L. 1400 - due saggl 
sono statl scrlttl In colla-
borazlone con A. Tenentl). 
L'intento e quello dl chia-
rlre come e perche Plta-
lla. tra II '300 ed II '700. 
« sia crollata da eccelse vet-
te a profondl abissl» pro
prio mentre si generava un 
fenomeno quale 11 Rinasci
mento a che ammantava di 
splendor! quasi unlet nella 
storia della civtlta europea 
e del mondo. miserle. brut-
ture. avvilimenti. compro-
messl» 

II Romano metodologica-
mente si oppone a quelle 
tendenze storlograflche che 
tutto - riducono a « conti
nuity » mentre — egll af-
ferma — la storia e in-
»ece o storia di una strut
tura che si modifica con-
tinuamente portando In se 
stessa delle contraddizioni 
che portano a del puntl 
di rottura» Tale rottura 
pud tuttavia a essere tnges-
sata» ed II sistema contl-
nuare a funzlonare. E' que
sto per 11 Romano pro-

Andrea del Castagno: « Pippo Spano » 

piio 11 caso del Rinasci
mento che egll cerca di 
verificare nel dieci saggi: 
L'Italia nella crisi del se-
colo XIV; Rinascimento 
dell'economia ed economia 
del Rinascimento: Agricol-
tura e contadini nell'Italia 
del XV e del XVI seco-
lo; Produzione di bent non 
agricoli in Italia tra Medio-
evo e Rinascimento; Arte 
e Socteta nell'Italia del Ri
nascimento; L'intellettuale 
nella socteta italiana del 
XV e XVI sec; II mercan-
te itallano tra Medtoevo e 
Rinascimento; «/ libn del
la famigliav di L B Al-
berti, Inlorno a talune ope-
re di Monsignor Giovanni 
della Casa. L'Italia nella 
enst del sec XVII 

Impossibile dar conto nel 
dettaglio. In questa sede. dl 
tuttl e dieci 1 saggl Ci 

soffermlarno su alcunl ele
ment! che giustificano 11 ti-
tolo generale scelto dal Ro
mano. Lo scenario soclo-
economico inlziale e dato 
da due fast di crisi. una 
prima costltuita dal XIV 
secolo e da una parte del 
XV, I'aJtra dalle ultime de-
cad! del XV e del XVI se 
colo La prima e fase di 
crisl e. Insieme. «dl tibe 
razione. di fioritura Intel 
lettuale »: nella seconda. In 
vece le «strutture si rin-
serranoD Per converse la 
vita economica s ad alto 
llvello n (grandl affarl. rap-
portl lntemazlonall) radu-
na nuove energie nel XV 
sec per trlonfare ancora 
nel XVI La rlcchezza del
le tecniche accumulate in 
Italia plu che al trove nel 
secoll XII e XIII ha per-
messo alle classl domlnan-

tl dl reslstere. Un netto 
processo di difeiidalizzazio-
ne si registra si nel XVI 
secolo. ma nella mlsura in 
cul la feudalita italiana e 
stata a in un certo senso 
piu capitalist a» delle al-
tre feudalita europee, essa 
ha potuto resistere II feu-
daleslmo ltaliano. per I Ie-
eami rhe ha con centri ur
ban) estremamente progre-
diti. e a molto piu forte» 
(e qulndi a moderno» In 
quan to ws'e con?lunto con 
elementl borghest a) dl 
quello francese o Inglese. 
Ecco perche la dlfferenza 
nella cronaca degli avveni-
menti fra Italia ed Inghil-
terra nel XIV sec e pro-
fondamente differente: 1'In-
ghllterra crea le premesse 
per diventare. e gla diven-
ta. un paese nuovo. men
tre I'ltalla a ha rlmesso su 

Gauguin a Tahiti 

H 

E" negli Oscar vionaado-
ri la nstampa di una seel 
ta degli scnttt V. UP gran 
de pittore Paul G^»K-iin 
(Soa Noa e i In scritti, 
pp IW> lire iMU Gauguin, 
come tuttl sanno. %ohan-
dono la cosiddetta civiltA 
per ntlrarsi f^i I « •*• ''as? 
gl » E il male »c »1 Oene) 
del tin de **ec'.e La rt 
cerca del paradiso pet--ntc 
e della purezzji tin viag 
glo sulle tracce oiU'inct.n 
taminato del netto Luo 
ghl dove non regna II "h<a 
ro scurn lunuhl lommatl 
da colon forti e umpidi 
in pieno <a\e « He nota 
to che un nwn I »>mhrp 
e luci non na ;ls«-fint'o in 
pittura Le van^ia C a^no 
ma e di •'ffeito »' son.' 
dcstlnate a *compar*re a 
umformarsl '-ivMr ' equl 
valente allora? II floir tm-
ro cui biso^na ^-irrlflrAre 
tutto «In *.ro-KO i allure. 
grtgio a77iirrn =i irn.iu.-p ir 
blu puro » 

La purez7.a * una *^ ta 
dl semphftra7.iM.ie in pro 
fondita Una profon-Ma 
*pr1mitivn» -ne i.-fptt* la 
tfiolenza dellp -note ••hran 
ti» del colore ma ^n^hp 
crede che ««* .1 co"»re e 
per se stessn -in *nlstprr 
al nostri sensl -.ltn»tran 
to mlsterlosanente * o»-ne 
che lo usiamo >» In Bit»c 
parole va nsoei*Ata < In 
masc.hera dplla v#»ntA * ro-

si come tanno • seivaggi 
« che sono migilorl dl noi » 

E se Gauguin poteva di
re di essere un*» d' loro 
(«U npeto rhe e oroprlo 
;osl sono un sei vaggio »> 
era soprattutto ucr quello 
che metteva ->et -«ucl qua-
dri. «E del resto gll uo-
minl civill sda lo awerto-
no- se e'e un li*vo one 11 
sconcerta nella mia pittu
ra e proprio uuel rhe di 
selvagglo che m.o malgra 
do cl ho messo denlro» 

Battendo i 'cnVerl tardo-
romantlri della fuga, Gau 
gum ha sroperto rhe 1 
« splvagci » non 'ono affat 
to essprl inferior!. ~he la 
loro e semplicemente una 
culture dlversa Cose ov 
vie oggl. ma noi lr eranr 

altrcttanto ai «ompl dl Gau 
auln II quale a Tahit e 
nelle isole Marchosl si im 
ppgnO a fondo ticlla dlfe 
sa dei dirittl 1f-gl! Indi 
ipni nei confrontl della 
ammlnlstrazione coionlale 
francese Scrlwe e pubbl! 

.co perfino un vficrnale ci 
clostllato Tutto *.16 gli pro 
euro orocessl e mial che 
le sue finanze 1«)«i-estat* e 
la malferma saline non po 
tevano sopportire senza 
danno 

Fra gll scrlttl ran-oili in 
questo volumetto. ia prosa 
lirlcizzante di Soa-Noa de 
scrive (I suo p'lrno Incon 
tro ron la civllta Maori ^ 

uon u paesagiiiu ni Tahiti 
Ci si muove <n un'aura un 
po' fiabesca e un po mi 
tica. e la descrizione nel 
I'Eden ritrovato E comun 
que molto bello U ra".*on 
to del rapporto "or- !a sua 
giovane « moglle » cia»jn 

La parte c^ntnue ael vo
lume e occupata ia u r epi-
stolario un po monototc 
perche dominato dal m o 
tivo nssesslvo .1e. denaro e 
del racconto di dopressio 
ni e mail flsici Ma. n»pJ 
grado ci6. si tra'^a i i do
cument! molto 'oVirossantl 
per lo spaccato di > vlU? 
vissuta» che jffronj II 
quadra dei ffuai qantidla 
ni di Gauguin Document? 
istruttivi per chi dlmenti 
ca che dletro ope-e «si:tll 
mi e'e spessn una auoti 
dianita niente affatto proi 
ca o poetlca 

Del Frammenlt lell'ulti 
ma parte (tutto jommato 
la plu lnteressan'e» F V« 
ramente de^no dl r.«»ta !1 
racconto della *n"i»1vpma 
con Van Go^n: « AVP\C 
quasi attraversaco v-azta • 
Hugo, quando av/ertil aMe 
mle spalte iuel oassl tve 
vl rapidl a ;<al7.l. * me 
ben notl Ml voltai oro
prlo nell'attlmo in oul Vln 
cent si precipitav-a *u di 
me con un msoio apertr 
In marton 

Ardighello 

Libri ricevuti 

Saggistica 
Paolo GIANNOTTI, c Stanv 

pa operaia e classi socia-
li nella lolla clandesiina i , 
Argalia Urbino. pp 230, l_ 
2.800 

AA. W . , cl Conslgli operaU, 
Samona e Savelli, pp. 202, 
L. 1.000. 

Lisa MURARO, c La sclm-
mia pedagogica >, Emme 
Milano. pp. 54, L. 1.000. 

Frank KERMODE, c II sen 
so della fine », Iraduzione 
di Giorgio Montefoschi, 
Rlzzoli. QP 216. L. 3 000. 

Andre MARTINET. « La lln-
guislica », Iraduzione di 
Giovanni Bogliolo, Rizzoli, 
pp 464. L. 5000. 

Robert ARON, • La Francia 
di Vichy ». Rizzoli. pp. 680. 
L 7J0O 

Emst W. 8AUER, c Mondo 
senza sole», Rizzoli, pp. 
128. L 1.500 

Virginia GALANTE GARRO-
NE, < Charlie Chaplin, lo 
uomo che fu Chariot >, 
Mursia, Collana per i gio-
vani. pp 164. L. 1.500 . 

Maurizio FERRARA, c L'U-
nifa: cosi vive un gior-
nale ». Immaglni di crona
ca e storia dal 1MI al 1972 
Napoleone editor*, pp. 104, 
numerate fotografie, lire 
1.000. 

In bell'ordlne, delle vec-
chle strutture». Cosl la 
classe dlrlgente Italiana su-
bira 1 colpi della crisl, ma 
riusclra sostanztalmente a 
superare la lunga notte. 

I secoll nel XV e XVI 
appaiono In questo quadro 
due secoli bui per la clas
se contadlna. Se la faccla-
ta (le cltta, la banca. 11 
commerclo) e brlllante, e 
pur sempre solo una fac-
data . Per cogllere la real-
ta occorre partlre dall'agrl-
coltura. dal commerclo nel
le campagne. dall'artigiana 
to: « tutte terrae incognitae 
(o quasi) della storiografia 
economica itatlana». E se 
si pu6 registrare anche un 
progresso della agricoltura 
« come real ta oggettiva », 
si deve per converso de-
nunciare uno «schlaccla-
mento della classe contadl
na come realta umana». 
n contadino che per sul-
cldarsi decide di automan-
glarsl, cosl potra mori re 
a pancla plena, non e solo 
una nota dl colore Intro-
dotta da Angelo Beolco In 
uno del suol lavorl tea-
trail 

Una lezione 
di ipoerisia 
In tale scenario (dl cul 

va colta Peslgenza dl fon
do, anche se sul dettagll 
si potranno avanzare riser-
ve, come lo stesso Roma
no ammette) fanno splcco 
1 gludizl (che gla hanno 
sollevato reazionl e pole-
miche) su Leon Battista 

Albert!, sul valore delPuma-
nesimo civile, su monsi
gnor Delia Casa Cl soffer-
miamo su quest'ultlmo n 
Romano nel Della Casa ve 
de soprattutto Puomo « po
litico », ricordandone la 
cccaccia alle streghea con
tro gll eretlcl ed I libri 
pericolosl e valutandone, 
come un tutto. sia II Ga-
lateo, che il Trattato de
gli Uffici, la Dissertazione 
contro 11 Vergerlo e Vln-
dice. In questo contesto la 
opera che ebbe, non a ca
so, maggior fortuna, II Ga-
lateo viene giudlcata « una 
straordlnaria lezione dl con-
formlsmo. di ipocrlsla. di 
accettazione ». Dante aveva 
— rileva 11 Romano — rln-
venuto « gentllezza dovun-
qu'e vlrtute »; 1! Della Ca
sa compie un rovesclamen-
to totale: dove e'e gentl
lezza e'e virtu Una formu
la che mostra a « qual gra
do dl destruttura2lone mo
rale era glunta I'ltalla a 
mezzo '500». Cosl Paltra 
crisi. quella del XVII se 
colo. trovera In Italia una 
classe dirlgente pronta a 
farle fronte «che essa s'e 
gla rinsaldata durante t u t 
to 11 XVI secolo » e, aven 
do «gia fagocitato gll ln-
tellettuali ». e pronta anche 
concettual mente Quella 
che prevaJe, sugll aspetti 
d! modernlta. finora pre-
valentemente messl In lu
ce dalla storiografia, e la 
«tendenza alia rendita». 
*.no verra a costituire cn> 
'.'tr'tt le ed agrlco!t'i«-a il 
••appoiw- t.plu stretto» p 
piu a soffocante» nella 
«storia dell'Italia tutta » 

Gianfranco Berardi 

Indagine sui testi della scuola 
elementare di M. Bonazzi e U. Eco 

I «pampini 
bugiardi» 

Una raccolta di citazioni tratta dai libri « al 
di sopra di ogni sospetto» compilati per edu-
care piccoli schiavi preparati ad accettare il 
sopruso come la sofferenza e I'ingiustizia 

Dopo che — a partlre 
dalla famosa indagine del 
maestri genovesl sull'ldeo-
logla del libri di testo della 
scuola elementare — si so
no moltlpllcate Inchleste. 
ricerche, anallsl e Inlzla-
tlve dl varlo genere che 
hanno esplorato a fondo 
11 mondo del libri scola-
stlci, ci si lllude facil 
mente dl non doversi plu 
meravlgliare dl niente. E 
lnvece si scopre ognl volta 

dl non aver toccato 11 fondo 
della stupldita (tanto piu 
dannosa In quanto garan 
tlta dal marchio scolastico 
dello Stato). 

Provare per credere. «La 
gente ricca ha tanto da 
mangiare e pub vivere In 
ozio, e questo provoca 
spesso delle malattie che 
la gente povera, per gra 
zia di Dio, non conosce» 
«Divenne spaccapletre 
Duro era 11 suo lavoro 
Assai pesante la sua fa 
tica. Ben magra la sua 
paga. E si senti felice» 
a Non vl e terra al mondo 
plu bella della mia pa 
tria. E' tutto un glardino » 
«Piccolo eroe vuol dire 
esser - soldato: obbedir 
pronto e lieto a tutto eld 
che viene comandato». 
«L'Arabo ha due grand! 
affetti: il cammello e la 
palmar Non conosce pa-
trla e non ha che una 
rudimentale cosclenza na 
zionale». a Non e'e casa 
dl rlcco o dl potente che 
valga questa dl povera 
gente» I contadini par 
lano un hnsjuaggio di brutl 
fatto di poche Interlezioni 
belluine. ma in compenso 
a non perdono mal le all » 
(sic!) « La radio e la te 
levislone hanno creato Pin 
dipendenza dell'ascoltato-
re». «La conqulsta del-
l'Etiopla (fu) mal tollerata 
dalle potenze europee e 
dall'Etiopla». «S1 rimane 
sbalorditl di fronte al ml-
stero della nascltan. E 
chludlamo questo breve 
florilegio con quelPauten-
tica calamita, dell'educa-
zlone nazionale che si chkv 
ma Renzo Pezzanl: «Un 
uomo fu pagato del la
voro dl un giorno con un 
sacchetto di mele. Piace-j 
ranno al miel figll, dlsse 
Era contento del compenso 
rlcevuto ». 

Queste ed altre citazioni 
si trovano pazlentemente 
raccolte ed argutamente 
commentate nella recentis-
sima indagine «sui libri 
al di sopra di ogni sospetto: 

I testi della scuola elemen 
tare» / pampint bugiardt 
a cura di M. Bonazzi e con 
Introduzione di U Eco (ed 
Guaraldi. 1972. pp 157. II 
re 2.000) Proprio sulla ba 
se di bran] del genere che 
forniscono 11 tono medio 
del libra scolastico. giusta ' 
mente Eco mette In rilievo 
come a il modo tn cul, a t 
traverso queste pagine, i 
piccoli sciaguratl suddlti di 
una spietata societa dello 
sfruttamento e del profltto 
vengono format!, non cor 
risponde a quello piu lun 
gimirante e tecnologico con 
cui tenterebbe dl formarl! 
Ia piu agguerrlta societa 
neocapitallstlca: il modello 
proposto e ancora un unl-

verso paleocapltalistlco». 
Tuttavia, proprio questa 
« arretratezza » permette 
al testi scolastlcl di espll-
care flno In fondo la loro 
funzlone ldeologlca. Pre-
sentando una realta falsa o 
addlrittura Inesistente, essi 
Impedlscono al ragazzo dl 
comprendere 11 mondo In 
cul vlve e conseguente-
mente anche dl cambiarlo, 
negandogll di fatto la pos

sibility dl acquis! re gll 
'strumentl cultiirall e Ideali 
necessarl, ed educano un 
« piccolo schiavo preparato 
ad accettare 11 sopruso, la 
sofferenza, I'ingiustizia, e 
a dlchlararsene soddl-
sfatto ». 

Opportunamente viene 
anche ricordato che Pa-
spetto dl « stupidario », che 
sembra essere la caratte
rlstlca dominante del te
sti scolastlcl elementarl, 
derlva dalla sua natura 
editorlale, eminentemente 
commerclale e speculativa. 
per cul i compilatori, per 
vendere. plegano il pro-
dotto alle aspettatlve del-
Pinsegnante medio, o per-
lomeno di quello che rl-
tengono tale. Di qui Pov-
vleta, 11 qualunqulsmo, il 
conservatorismp, Pidiozla, 
spesso il fascismo dl tante 
pagine, alio scopo dl non 
suscitare dlssensi, dl non 
urtare suscettibilita, di 
piacere a tuttl, di molti-
plicare le adozioni. 

Qualcosa pero sta cam-
olando. La battaglia de-
mocratica che da qualche 
anno si e accesa contro 
1 libri di testo unlet 
e obbligatori ha aperto gll 
occhi a molti, lnsegnantl 
e non, ha smosso le ac-
que, ha suscitato un am-
pio e agguerrlto movimen-
to d'opinione non piu dl-
sposto a tollerare che le 
teste del ragazzl slano im-
bottite di bugle e lmbe-
clllita. Gll editor! sono cosl 
corsl ai ripari e si accin-
gono a sostitulre la vec-
chia produzione con nuovl 
libri plu aggiomati conte-
nutisticamente e linguist!-
camente ai nostri tempi, 
ma. almeno a quanto e dato 
vedere dalle novlta presen-
tl sul mercato quest'anno, 
sempre fedeli al ruolo 
Ideologico loro assegnato. 

Non si pud, pertanto. non 
consentire con la linea pe
dagogica che gll autorl 
dell'indagine ripropongonc 
— mutuandola dalla fa
mosa mostra dl Regglo E-
mllia sui libri di testo del
la scuola dell'obbligo, la 
quale, peraltro, ha dato 
Pidea per la stesura di 
questa contro-antologia — 
e cioe: non piu libri di 
testo obbligatori ma biblio-
teche di classe e, soprat
tutto. la realta del glor-
nali, della vita, delle e-
6plorazIoni, del testi co-
6trultl dagli alunnL ' 

Del resto e questa la 
strada lmboccata gla da 
parecchi lnsegnantl che 
non usano il libra dl testo 
o addlrittura ne riflutano 
Padozione per lavorare nel 
collettlvo scolastico con 
tantl altrl libri e strumentl 
didattici. 

Fernando Rotondo 

Contributo al dibattito sul Movimento di Liberazione 

La Resistenza nel Biellese 
Una ncerca che arric 

chisce il dibattito sul mo 
vl mento di liberazione del 
nobiro paese e La Resi
stenza nel Biellese di 
Anello Poma e Gianni Pe 
rona (con prejazione di G 
Quazza e a cura dell'Isti 
tuto Storico della Rest 
stenza in Piemonte, Par 
ma. Guanda. 1972, pp XV + 
462. L. 4.000). Frutto del 
la riuscita collaborazlone 
tra un dlngente della guer 
ra partigiana, II Poma, da) 
1945 ad oggl attivo tn cam 
po politico, ammlnlstrati 
vo e sindacaie. e un glo 
vane ed esperto studioso 
II Perona. essa fonde la 
prospettiva del testimone 
con la riflessione proble 
ma tica di chi e venutr 
dopo 

U libra tende a supera 
re I limit! di una storto 
grafla di pura commemo 
razione come quel I i di una 
ricostruzione prevalente 
mente filologlco-documen 
taria, rappresentando I'esi 
genza. - e le «difficolta 
che si incontrano per rea 
lizzarla quando ci si de 
ve mantenere in un ambi 
to geograficamente deli mi 
tato» —, di situare in una 
dimenslone storico-deter 
mlnata il complesso della 
lotta contro II fascismo 

La prova e tanto piu in 
teressante poiche riguar 
da un quadro produttivo 
industriale abbastanza o-
mogeneo. in cul Pazione 
partigiana assume le carat 

N«i • IC I ICM 4% ftaklliMono le 
ritl dl coll«s*mtnlo m*4iant« 
materiale paraudotalo 

terlstlche dl lotta soclaie 
oltre che «nazionale*. Dt 
qui Papparente contraddl 
zione - nel comportamento 
degli Industrial! lanleri l a 

call, da un iato lnteressa-
ti alia conclusione della 
guerra e al ricambio del
lo squall ficato personale 
dirlgente fascists, dallal-
tro decisi ad arrestare la 
iniziativa popolare dal bas
so e lo stesso riorganiz-
zarsi dei partiti. 

L'analisi degli sforzi de
gli industriali di costitui
re un proprio esercito at-
traverso le cosiddette ban-
de militaii. e della scelta 
da essi fatta. con i mode-
rat! di ognl tendenza, del-
Pattendismo mostra la de-
bolezza della test della Re-
sistenza quale « rivoluzio
ne mancata ». Appunto per
che. sostiene 11 Quazza, 
«fin dall'inizio lo slancio 

• innovator© del piu impe-
gnati fu affiancato e lre-
nato, nelle sue impllcazio-
ni scciall. dalle tendenze 
a restaurare I'ltalla prefa-

. scista» (p. III) . 
Certo. non tutte le que

stion! complesse sollevate 
dal rapport! fra Resisten
za armata e forze operaie 
e contadine, fra strategia 
della guerra partigiana e 
loglca delle lotte di fab-
bricn, sono risolte o po-
ste sempre in maniera sod-
disfacente. E* questo tutta
via un lavoro che aluta a 
caplre- il slgnlficato della 
lotta contro 11 tascismo 
sul terreno speclfico del
lo scontro di classe tn 
Italia. 

Giancarlo Bergami 

Rassegna 
di filosofia 

II quinto 
centenario di 
Machiavelli 

Antologia del "De Ci-
ve" di Hobbes - La 
critica illuministica e 
la crisi della society 
borghese - Hegel e la 
Rivoluzione francese 

E* uscita recentemente 
una serle di interessantl 
testi di filosofia. 

Gil edltorl Gulda pubbll-
cano « /n margine al V 
centenario di Machiavelli» 
dl Gennaro Sasso (1972, 
pp. 148, L. 1.700). SI tratta 
dl un'edizlone ampllata e 
corretta dl un saggio elk 
apparso nella «Cultura», 
nel quale Sasso esamina la 
sltuazione degli studl sul 
Machiavelli alia luce del 
rapporto tra filologla, eru-
dizione, filosofia (e que
sto. Infatti, il sottotltolo 
del libra), alia ricerca del 
metodo critlco plu funzlo-
nale al testo. 

Gll editorl Marletti pro-
pongono un'antologia del 
De Cive di Hobbes (1972, 
pp. 179), nelPamblto dl una 
nuova collana scolastica, 
di cui questo costltuisce 11 
primo volume. La scelta 
del brani da un'opera clas-
slca e sempre un'impresa 
difficile, ma ci sembra dl 
poter dire che 11 curatore, 
Umberto Marglotta, abbia 
avuto Ia mano felice. Mol
to utile risultera 11 com-
mento, sempre di Mar
glotta, che e insieme sto-
rlco-crltlco e analitlco, e 
che tende glustamente ad 
attuallzzare il testo hob-
besiano, proponendolo co
me una «scomoda» inter-
pretazione del capitalismo. 

Hobbes e anche uno del 
temi toccati da Relnhart 
Koselleck nel suo libro 
Critica illuministica e crisi 
della societa borghese (ed-
II Mulino. 1972. pp. 278. 
L. 5 000). Nel libro di Ko
selleck e'e molto dl sche-
matlco e molto di impli-
cito, tuttavia si tratta dl 
un'opera sicuramente inte-
ressante. L'opera tratta 
del sorgere della moderna 
societa civile, attraverso le 
maglle dell'Assolutismo. 
fino alle soglle della Ri
voluzione francese. Parti-
colare attenzione e dedi
cate. da Koselleck alia for-
mazlone delle societa se-
grete (Massoneria, ecc) . 
II segreto fu, secondo Ko
selleck 11 principale stru-
mento con cul la borghe-
sia illuministica combatte 
PAssolutismo, e 11 segreto 
finl poi col diventare «il 
principio della politica»: 
la borghesia cela a 11 pro
prio potere reale attraver
so PespresslOne della con
formity universale)). Rous
seau sarebbe la massima 
espressione dl questo fatto. 
La « volonta generale» e 
un'ipostatizzazione, che na-
sconde un processo di 
identificazione forzata tra 
uomo e cittadlno. Tutto 
ci6. non ha niente a che 
fare con Rousseau, natu
ral mente, ma costltuisce 
un'efflcace descrizione del
la politlca come «affare 
prlvato» con pretese pub-
bllche 

H rapporto dl Hegel con 
la Rivoluzione francese e 
II toma del libro di Rober
to Raclnaro. Rivoluzione e 
societa civile in Hegel 
(Gulda edd., 1972. pp. 118, 
L. 1.300). L'atteggiamento 
di Hegel nei confronti della 
Rivoluzione francese fu 
molto complesso. Lo studio 
di Racinaro inquadra il 
problema partendo dall'il-
luminismo tedesco (e uti
lizza, molto opportunamen
te. 11 bel libro di Merker), 
per arrivare alPanallsi de
gli Scritti politici. della 
Fenomenologia e della Fi
losofia del diritto. L'utillti 
del libro sta in queste ana
llsl e in quelle del rap
porto con Kant, Fichte e 
Schelling, molto obiettive a 
ricche di spunti. piu che 
nelle conclusion!, che ri-
propongono la vecchia Im-
magine. cara alia sinistra 
hegeliana. di un Hepel «ri-
voluzionarlo ». 

II libra di Guglielmo 
Foml. II soggctto e la sto
ria (II Mulino ed., 1972, 
pp. 254, L. 4.000). ripro
pone la problematica hus-
serliana della a crisl delle 
scienze». L'idea di un sa-
pere unico e globale. Ia 
filosofia, va scomparendo, 
mentre si afferma la mol-
teplicita delle scienze: ma 
le scienze non possono 
metter capo a un'« antolo
gia antropologica». Cosl 
Forni. A Forni non si pud 
che rispondere che questo 
e un merito della scienza. 
H libra di Karl R. Popper, 
Epistcmologia. razionahtA 
e liberta (Armando ed., 
1972, pp. 129. L. 1.500) rap-
presenta Ia miglior confu-
tazione — come le altre 
opere del filosofo Viennese 
— di questo tipo dl critica 
della scienza. SI t rat ta di 
due saggl. uno sul mondo 
dei Kcontenutl oggettlvl dl 
pensieron e uno sul tema 
«determinismo e indeter-
minismoj), nei quali P o p 
per t rat ta il tema della li
berta dell'uomo rome una 
liberta-funztone, una liber
ta, in altrl termini, che si 
esplica sempre nei con
front! di problem! e dl con* 
tenut! oggettivi. E* quindi 
impllcita in Popper la con-
vinzione che Tunica «on-
tologiaw possibile sia — 
come dice Schmidt — una 
ontologla negativa, 

a. I. p. 
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