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Una pubblicazione stimolante 

II capitalismo 
si morde la coda 

La lettura, in chiave di attualita 
del «Marx e Keynes - i limiti della 
economia mista » di Paul Mattick 

Proponlamo una lettura 
del Marx e Keynes —- i li
miti dell'economia mista dl 
Paul Mattick (De Donato, 
pagg. 454, lire 4500) In chia
ve di attualita. Per quan-
to forte sia il richiamo del-
le vecchie dispute teonche 
— ovvio nel confronto fra 
le posizionl del teorlco del 
proletariate e dl quel John 
Maynard Keynes che fra il 
•30 ed il '40, cioe fra la 
plu profonda crlsi econo-
mica e la piu grande guer-
ra della storla, avrebbe for-
nlto al sistema capitalistl-
co la ricetta per transita-
re senza scosse verso l'au-
tosuperamento — la forza 
della interpretazlone del 
Mattick risiede nella capa
city di darci una chiave 
per gli sviluppi in corso 
nella situazione economlca 
mondiale. Nato in Germa-
nia, ma ricco della cono-
scenza diretta della espe-
rlenza degli Stati Unit! (do
ve vive dal 1926), Paul Mat-
tick i dati principali li ha 
a portata di mano. In que-
sto periodo le forze tral-
nanti del sistema capitali-
stico hanno cambiato sede 

geografica. Questo e un van-
taggio ed uno svantaggio 
per l'osservatore che giu-
dlchl ponendo al ccntro la 
esperienza degli Stati Uni-
ti: 1 datl economic! ven-
gono rilevati piu facllmen-
te, con maggiore esattezza, 
ma 1 dati politicl rimango-
no oscurati da quel glgan-
tesco fenomeno dl conqul-
sta ldeologlca che trova 
espressione nel sostegno dl 
gran parte della classe ope-
raia statuni tense ai gover-
ni Imperialist!. 

Crisi della 
produzione 

Questo fatto, in apparen-
za banale, spiega perche — 
almeno ai nostri occhl — 
la chiara e giusta indivl-
duazione dei punt! nevral-
glcl dl evoluzione della 
struttura economlca, non 6 
seguita da anallsl politiche 
accettabili. E cid special-
mente riguardo alia situa
zione dell'Europa e del pae-
si a scelta socialista. 

Ma noi abbiamo bisogno ' 
proprio di questo contri
bute all'anallsi economica. 
Penslamo alle tante bana
lity che fa scrivere, di que
st! tempi, la crisi moneta-
ria. Condividiamo l'oplnio-
ne del Mattick, secondo cul 
«anche se appaiono come 
problem! monetari e di 
mercato, i problem! socio
economic! hanno la loro 
vera fonte nella crescente 
incompatibilita tra gli esl-
stenti rapport! di proprie
ty e la forma nazionalc del 
capitalismo, da un lato, e 
lo sviluppo delle forze pro-
duttive e la pressante esi-
genza dl Integrare la pro
duzione e la distribuzione 
mondiale secondo principl 
differentl da quello della 
redditivita. dall'altro. II 
mondo non sta attraversan-
do tanto una crlsi del suo 
sistema monetarlo com-
merciale quanto una crisi 
della produzione capitali-
stica... Quali che siano la 
teoria e la pratica, i pro
blem! del commercio e del 
pagamcntl internazionali a-
gitano e continueranno ad 
agitare 11 mondo capitali
s t i c finchfe la produzione 

rimane produzione di ca-
pitale». Non diciamo che 
11 problema e trattato in 
modo esaurlente rlspetto 
agli sviluppi attuall, ma I 
due capitoli dedicati alia 
moneta ed al commercio 
sono di utilizzazione im-
mediata per il lettore. 

II conflitto 
di classe 

La vicenda dell'espansio-
ne del capitalismo di Sta-
to e degli empiastrl con-

glunturall. che tormenta da 
un decennlo anche la vita 
soclale italiana, e spiegata 
In modo sostanzialmente 
giusto. Proprio come so-
stiene 11 Mattick, «la pro
duzione indotta dallo Sta-
to lion puo aumentare la 
redditivita del capitale prl-
vato nel suo complesso e 
qu!ndi ripristinare un sag-
glo dl sviluppo capace dl 
rendere inutile la doman-
da sostltutiva dello Stato ». 
L" intervento dello Stato 
qulndl continua e si espan-
de, passando dalla creazio 
ne dl domanda alia Inte-
grazione dei profitti e alia 
fornitura dl capitale !n 
forma pubbllca — e qui, 
forse. che al Mattick man-
cano 1 dati delFesperlenza 
europea e del recentl svi
luppi negli Stati Unit! -
perche «lo Stato non e 
plu soltanto il bracclo po
litico della classe capitali-
stica. I suoi interessi eco-
nomici sono cosl intreccia-
ti con quelll della classe 
capitalistica che politica 
dello Stato e politica del
la societa sono la stessa 
e medeslma cosa». Questo 
e naturalmente un punto 
da sviluppare ancora sotto 
altrl aspetti — i rapport! 
fra burocrazia statale e 
classe capitalistica, le al-
tre articolazioni della clas
se capitalistica nella socie
ty attraverso la distribu
zione di quote dl profitti 
In varle forme, regemonia 
della classe capitalistica 
sullo Stato e attraverso lo 
Stato — ma abbiamo qui 
1 tratti essenziall dl una 
interpretazlone • adeguata 
del capitalismo degli ultimi 
vent! annl. 

Una delle conseguenze 
del riconosclmento d! un 
carattere immediatamente 
politico ad ognl az!one eco
nomica e che non pu6 es-
servl estlnzione automatica 
del capitalismo. II saggio 
dl profltto elevato. non 
plu persegulblle attraverso 
meccanlsml (che si prete-
sero automatic!) del mer
cato, sara perseguibile me-
diante 11 comando politico 
sulla societa. Per cul 11 con
flitto di classe e in que 
sta fase sempre e tutto po
litico; il superamento del 
capitalismo non puo esse 

re risultato di un'abbondan-
za illimitata del capitale 
(alia Keynes) ma di una 
cresclta soclale e politica 
della classe operala e del 
ceti subaltern!. 

II libro e uscito contem-
pnrancamente anche in 
Francia Pensiamo che non 
manchera di suscltare di
scussion! e sperlamo che 
venga letto anche fuori del 
la cerchla un po* annoiata 
dei cosiddettl specialist! 

Renio Stefanelli 

Un'opera divulgativa di Rosario Villari 

L'Europa con temporanea 
La rivoiuzione francese - L'lnghilterra della rivoluzione industriale - Assolutismo e liberalismo 
Tendenze diverse di Nazionalismo - La sconfitta della democrazia nel 1848 - II primo socialismo 
e i partiti socialdemocratici • L'unita italiana e I'impero germanico - Importanza storica crescen
te del proletariate e dei suoi movimenti - La spinta imperialista del capitalismo - Lenin e I'Ot-
tobre - Le guerre e la pressione sociale delle masse lavoratrici - II secondo conflitto mondiale 

1917: guardie rosse e soldati davanti alio Smolnv 

Nella « Storia dell'Europa 
contemporanea» dl Rosario 
Villari (Bari. Laterza. 1971, 
pp. 643, L. 5000) la societa 
europea e vista come una so
cieta sostanzialmente unlta-
ria: I fenomeni economici, 
politic! e social! che vi si 
svolgono ne investono tutte 
le parti, sia pure in varia 
misura. Ed anche la narra
zione del Villari ha una strut
tura fortemente unitaria: lo 
autore pone al centro della 
sua attenzione, volta per vol
ta. le regioni europee dove 
nascono e si sviluppano i fe
nomeni che poi investiranno 
tutta 1'Europa. Nella prima 
parte dell'opera esse sono la 
Francia del 1789 e di Napo-
leone e l'lnghilterra della ri
voluzione industriale; la ri
voluzione politica e quella 
economica si diffonderanno 
poi in tutta la societa euro
pea, determinandone, a di
vers! llvelll e con dlverso 
grado d'intensita. 11 futuro 
sviluppo. 

Sui fondamentl dell'una e 
dell'altra nasce 11 liberali
smo: il falllmento del tenta-
tlvl moderatl del periodo del
la Restaurazione pone anche 
al liberal! il problema delta 
rivoluzione. ed attraverso la 
breccia che cosl si apre nel 
sistema creato dal Congres 
so di Vienna passano le idee 
della democrazia La lotta 
per la democrazia costitui-
sce un po' il sottofondo di 
tutta la narrazione del Vil
lari. II 1830 segna una Pvol
ta: il liberalismo elimina 1' 
assolutismo in una oarte di 
Europa e questo fatto tra-
sforma profondamente le 
strutture della societa euro 
pea Anche II nazionalismo. 
che si viene affermanrin sem 

pre piu fortemente, porta U 
suo contributo alia lotta per 
la liberta. II Villari, che de 
finisce il nazionalismo « una 
etichetta che copriva tenden
ze diverse », ne identifica as-
sat bene il significato rivolu-
zionario in quella fase sto
rica. 

II 1848 segna la sconfitta 
della democrazia. In realta, 
sui piano europeo, quella 
sconfitta mostra anche i li
miti del liberalismi e, in 
deflnitiva, della stessa demo
crazia borghese (forse una 
piu precisa distinzione, in 
tutta l'opera, tra democrazia 
borghese e democrazia socia
lista, non sarebbe stata Inu
tile). L'apparizione del socia
lismo, sia pure come spettro 
piu che come realta, spinge 
la borghesia a puntare sulle 
forze moderate. La vlttorla 
del nazionalismo non sara la 
vlttoria delle Ideologie radi 
call: 1'Europa delle nazioni 
non segnera il trionfo della 
democrazia borghese. che de 
ve percorrere, invece. un 
« difficile cammlno ». 

Lo sviluppo della clvilta in 
dustriale porta sulla scena 
politica II proletariate ed I 
movimenti che ne sono e-
spressione. I partiti soclali 
sti. ed In prlmo luogo la 
socialdemocrazia tedesca, ac 
quistano peso non solo alio 
Interno del paesl in cui ope 
rano. ma nell'intera Europa 
Sembra aprirsl un'epoca dl 
progresso, con cui contrasts 
la apparizlone dell" Imperial! 
smo II Villari non ritlene 
che tutto 11 primo qulndi 
cennlo del Novecento sia sta 
to una preparazlone alia pri 
ma guerra mondiale ed af 
ferma. giustamente. che non 
*l devono «mettere in uno 

stesso fasclo i fattori di guer
ra e quelli che operano in 
senso contrario ». Certo, e in-
dispensabile evitare le secche 
delle ricostruzionl in cui i 
fatti sembrano convergere 
verso una inevitabile conelu-
sione. Resta pero la necessi
ty di spiegare perche l'evo-
luzione liberal-democratica si 
interruppe, ed in maniera co
sl catastrofica. La controri-
voluzlone nazionalista vinse 
perche s'incontro, scrive il 
Villari, oltre che col conser-
vatorismo tradizionaie. anche 
con «la spinta imperialist! 
ca del capitalismo giunto al
ia fase della esasperata con 
correnza economica tra le na 
zioniu, ed il problema di 
fondo e proprio quello del 
rapporto fra lo sviluppo del-
I'imperialismo e l'evoluzione 
liberal - democratlca del pri
mo quindicennio del secolo. 

AH'origine della prima 
guerra mondiale non ci fu-
rono « soltanto Pinasprimen 
to della lotta per i merca-
ti e la spinta degli interessi 
dinastici e delle rivendica 
zionl territorial!, ma anche 
la tendenza a creare una di 
verslone alle lotte politiche 
e social! interne, a mano a 
mano che queste si faceva 
no piu intense per le pres-
sionl delle classl lavoratrici 
e per la resistenza dei ceti 
Industrially Qui Villari ac 
coglie e allarga le conclusio 
ni della piu recente storio 
grafia, anche marxista (si ri-
cord! il Procaccl). Ma le clas 
si lavoratrici caddero in pie 
no in quella dlverslone. For 
se la spiegazione centrata 
sulle aristocrazie operate non 
e piu sufficiente Resta pe
ro da trovarne un'altra. 

II capitolo sui primo do 

poguerra s'intitola « Rivolu
zione russa, dopoguerra e fa-
scismo». Non si tratta di 
una successlone cronologica, 
ma di una connessione piu 
stretta. Senza ricordare il ti-
more provocato dalla rivolu
zione russa non si compren-
de perche liberalismo e Ue-
mocrazia borghese abbiano 
mostrato scarse capacita di 
resistenza al fasclsmo. Dove 
sopravvissero. come In In-
ghilterra e in Francia. fu per
che avevano solide tradizio-
ni, ma anche perche 11 pe-
ricolo socialista fu sempre 
controllabile con 1 sisteml 
tradlzlonall. E' giusto d'altra 
parte rilevare. come fa il Vil
lari. che la vlttoria delle dit-
tature fu possibile anche per 
gli errori commessi dalle for
ze proletarie. 

Nella ricostruzione del Vil
lari la seconda guerra mon 
diale appare come una nuo-
va fase della crisi aoertasi 
nel 1914. Anche se nell'espo 
sizione dei fatti la forma-
zione del fronte alleato sem
bra piu una conseguenza del 
la politica aggressiva di Hi 
tier che un processo autono 
mo. nella concluslone il Vil
lari ricorda che la guerra an-
tinazista fu condotta In no-
me della liberta. della demo
crazia e della giustizia so
clale, sicche essa e vista co
me un altro episodio della 
lunga lotta per la liberta. 
Nelle ultime pagine della sua 
opera il Villari riafferma la 
validity degli ideali di demo
crazia e socialismo. ed esprl-
me la Rducia in un loro ulte-
riore sviluppo ed allarga 
mento 

Aurelio Lepre 

Recenfi studi suH'emancipazione femminile 

Stuart Mill e 
V assoggettamento 

della donna 
Ci sarebbe parecchlo da 

rlflettere sulle raglonl che 
spingono gli editor! a get-
tare sui mercato llbri Ita
lian! o tradottl, dl sessuo-
logia, nel novanta per cen
to del casl scrltti da brll-
lanti improvvisatorl che 
possiedono la ricetta defl
nitiva della questione fem
minile, e, in piu, della per-
fetta felicita. Una dl que
ste ragioni, comunque, 6 
buona: questi libri sono la 
reazlone contro la prude-
rle, plu o meno consape-
vole, che ha bloccato la 
discusslone in questo cam-
po, fino a qualche anno 
fa. Comunque gludicatl. di 
per s6, per esempio, i sag-
gi di Luigi De Marchi, 
a suo tempo, svolsero 
questa funzione posltiva. 
Piu discutibile e 1'inflazio-
ne attuale di autori, so-
prattutto statunitensi che 
hanno il compito di vernl-
clare a nuovo con linguag-
glo spregiudicato, la dife-
sa delle istituzioni, dalla 
famlglla alio Stato, come 
Pultimo trattato di D. Reu
ben, presentato con una in-
troduzione critica e plena 
dl riserve, di Fausto An-
tonlnl, che e la parte plu 
valida, tutto sommato, del-
1'lntera pubblicazione. 

Tutti presi dall'interesse 
per l'eterno comportamen-
to dl un'eterna donna in 
tutti i tempi e luoghi, a 
nessun editore e venuto in 
mente di tradurre un'ope-
ra sostanziosa e ben circo-
stanzlata, che tratta un 
problema storico preciso: 
The Woman Movement: fe
minism in the United Sta
tes and England, dl Wil
liam O' Neill dell'Univer-
s l t i del Wisconsin: vale a 
dire la vicenda di due se-
coli di lotte del movimen-
to dl emanclpazione nei 
paesi anglosassoni, fino al
ia crisi del vecchio fern 
minismo, doppiato il capo 
del suffragismo. e l'inopi-
nata rinascita, negli ulti
mi anni di quello che 1*A. 
chiama il Social Feminism. 

Ma noi siamo del pare-
re che in questo campo 
occorre ormai agire, cio6 
da parte nostra, far cono-
scere quello che si scri
ve da noi e avviare, se 
possibile, un discorso or-
ganico tra diversi interlo-
cutori. Possiamo trovarci 
di fronte a piacevoli sor-
prese: cosl negli ultimi due 
numeri della rivista «Mo-
vimento operaio e sociali
sta)) si legge un saggio di 
Silvia Franchini dedicato 
alia questione femminile 
nel pensiero di John 
Stuart Mill che vale dav-
vero la pena di aegnalare. 
La Franchini non solo par

te da una documentazione 
ampia, ben vagliata e cri-
ticamente valutata, ma 
chiarisce, a nostra parere, 
t limiti e il valore della 
posizione milliana. Chiun-
que abbia conoscenza, an 
che superficiale. della sto 
riografia femminista (usia 
mo I'aggettivo per brevita 
dl discorso), sa bene che 
risonanza ebbe in Europa 
e fuori, l'« Assoggettamen 
to della donna» dello 
Stuart Mill. In Italia, fu la 
Mozzoni. la piu indicativa 
tra le emancipazioniste ita-
liane. a tradurlo. E tutta 
via, la posizione milliana, 
in questo concordiamo con 
la Franchini. e certamente 

- meno aperta e attuale, dl 
quella del Fourier e del 
Thomson, autore che op-
portunamente la Franchini 
provvede a far conoscere 
Vorremmo a questo pun 
to. corredare la test della 
Franchini con una osserva-
zlone che tra 1'altro chiari

sce un aspetto della clrcola-
zione delle idee tra gli eman-
cipazionisti del secolo scor-
so nei diversi paesi europei; 
e cioe che la Mozzoni, in 
Italia, per tut ta la durata 
della sua opera, dal 1864 
In poi, si serve spesso del
lo Stuart Mill per molte 
concrete battaglie imme
diate, 11 suffragismo, la ri-
forma del dirltto famllla-
re eccetera, ma a leggere 1 
suoi libri e le sue confe-
renze, vlene fuori chiarls-
sino il fatto che la fonte 
prima e piu profonda di 
lspirazione, e il Fourier. 
E qui sta 11 segno della sua 
modernlta. Quando, quasi 
dleci annl fa. sottolineavo 
questo aspetto dell'opera 
mozzoniana, il punto cen-
trale da affrontare ul-
teriormente, mi sembrava 
appunto, nel rapporto e-
mancipazionismo - sociali
smo, proprio l'analisi del 
rapporto ldeologico Fou-
rler-Engels, del come 11 se
condo, cosl vlgoroso nel 
difendere 11 fourierlsmo 
dai reazlonari, ne abbla 
poi svlluppato (o involu-
to, secondo le neofemml-
niste d'oggl, e la questio
ne va affrontata) il pen
siero. 

Un merito del lavoro del
la Franchini 6 intanto di 
avere preparato il terreno 
per questa dlscussione e 
come tale, rlsulta dl pro-
ficua lettura per chlunque 
si interessi alia questione 
femminile. 

Franca P. Bortolotti 

Schede: 

1) D. Reuben: Ogni don
na pub, Introd. di F. An-
tonint, Sansoni, L. 3.000. 
Preceduto da una introdu-
zlone che rtpropone al let-
tore i" problemi della real-
la italiana, tl libro di R 
e interessante come testt-
montanza dello immobilt-
smo politico e culturale di 
queste pubblicazionl sui 
buon comporiarnento. Tut-
tavia. di tono volutamente 
leggero, e di facile lettura. 

2) W. O' Neill: The Wo
man movement: feminism 
In the United States and 
England. Ed. Allen and 
Unwin, 1969, 25 s. 11 testo 
mette a confronto la cam-
pagna femminista nei due 
stati anglosassoni, indivi-
duando nella fine del se
colo XIX intorno al 1890, 
il momento di fusione tra 
il femminismo sociale e la 
lotta di classe, seguito da 
una chiusura sempre piu ri-
formista. spesso limitata al 
suffragismo. Interessanti. 
oltre i cinque capitoli, i 
22 documenti d'appendice. 

3) Silvia Franchini: La 
questione femminile nel 
pensiero di John Stuart 
Mill. « Movimento operaio 
e socialista» ottobredicem-
bre 171. pp. 331-373. K un 
saggio di solida imposta-
zione che sara completa-
to nei prossimi numeri del
la rivista. Cogliamo Voc-
casione di notare come 
questa rivista, diretta da 
Gaetano Perillo e Riccardo 
Monteleone confermi in 
questo modo il suo interesse 
per la storia della questio
ne femminile gia dimostra-
to in passato. La F. rico-
struisce I'oriqine del fem
minismo milliano nella cri
tica al codice di morale 
sessuale degli ambienti 
Wight e porta avanti l'a
nalisi fino alia polemica 
tra il Mill e il Comte che 
dalle teorie trenologiche si 
sposterh poi alia questio
ne femminile (f.p.b.). 

Superficiale indagine 

sulla banda Koch 

Un aguzzino 
al servizio 

del fascismo 
Uno studio sulla banda 

Koch, sui suo ruolo duran
te la occupazione nazista. 
sulle sue imprese nefande 
sarebbe quanto ma! oppor
tune All'interno delle gran-
di linee della storia della 
Resistenza. infatti. ancora 
troppo poco vengono tratta-
tl alcuni teml particolarl 
che ora sono assai utili per 
un quadro completo dl quel 
periodo cosi intenso e com
plesso. 

Speclalmente lnteressan 
te sarebbe quindl una ricer-
ca su tutte le vlcende che, 
come appunto quella della 
banda Koch, caratterlzzaro-
no, accentuandone il mar-
chio di efferatezza e dl able-
zione. la breve storia del
la cosiddetta repubblica di 
Said. E* necessarlo oggi for-
nire in sempre maggior co-
pia tutti quegli strumenti 
d'indagine che contribuisco 
no a far conoscere il piu 
largamente possibile. speclal
mente al giovanl che non ne 
hanno avuto esperienza di
retta. il fascismo In tutti i 
suoi aspetti. In questo mo
do essi saranno in grado di 
valutare meglio anche la por
tata politica delle condiscen-
denze del centrodestra dl 
Andreotti e Malagodi, che 
non disdegna i voti dei devo-
ti della repubblichina colla-
borazlonlsta. 

Purtroppo, perd. questo li
bretto che Aldo Lualdi de-
dica alia banda Koch («La 
banda Koch - Un aguzzino 
al servizio del Regime» ed 
«Informazione storica Bom-
piani» lire 1200) non e al-
I'altezza del tema che si pro
pone di trattare. Ne pub 
addursi a discolpa della su-
perficialita del testo la col-
locazione in una collana che 
vuole offrire essenzialmente 
delle sintesi. II torto dell'au-
tore sta nelPessersi affidato 
ad una documentazione trop
po limitata e casuale. che di-
Btorce. anche se non inten 
eionalmente. il significato di 
alcune vicende essenziall del 
la banda Koch. Un solo e-
sempio: per tutta la parte 
romana — che pure gioco 
un ruolo assai importante 
nella vita della banda — 
I'autore sorvola su tutto lo 
episodio della cattura dei 
Gap central! ed evita. non 
Bi capisce in base a quale 
criterio di scelta, proprio 
quelle testimonianze di par-
tigiani comunistl che furo-
no invece i protagonist! del
la Resistenza nella capitale 
e fornirono purtroppo il 
maggior contributo delle vlt-
time di via Romagna. 

La scarsezza delle fonti cui 
e ricorso, induce I'autore ad-
dirittura in errori grossola-
ni, quale la citazione come 
K aguzzino» di un partigia-
no, Raoul Falcloni. la cui vi-
vicenda — assai complessa 
— ebbe come episodio cul-
mlnante le atroci torture dei 
nazisti a via Tasso. 

Displace anche, oltre ad 
alcune altre imprecision!, la 
mancata documentazione di 
come si sono poi concluse 
le condanne a morte e gli 
ergastoli che Lualdi cita per 
gli aguzzin! dl Koch, molti 
dei quali — senza che il li
bro lo lasci supporre — so
no invece tornati in liberta 
dopo qualche anno di car-
cere e girano oggi Indistur-
bati a far propaganda per 
Almirante. 

Anche la parte delle faide 
all'interno delle diverse com
ponent! del fascismo colla-
borazionista avrebbe merita 
X), pur nella concisione del
la trattazione. maggiore ap-
profondimento e sforzo di 
Interpretazlone politica. 

Una occasione perduta 
quindi. questa del libro di 
Lualdi. C'e da sperare che 
la comparsa In libreria di 
un tema cosl interessante 
susciti rimpegno ad altre ri-
cerche piu ample e attente. 

m. m. 

[M°x°mnM°m 
Romanticismo e magia 

Questa volta parlumo 
di Achim von Arnim. SI 
tratta di uno dei ma^gio-
ri scntton del romantici
smo tcdesco. Isabella d'E-
gitto (Einaudi 1972, pagi
ne 136. lire 1000) e il suo 
miglior racconto. Benche. 
come e stato detto, si trat
ti del romantico meno ro-
mantico, in questo raccon 
to non mancano gli insjre-
dicnti tipici della narra-
tiva del primo Ottocento 
tedesco Bast! pensare ai 
personaggi: Isabella prin-
cipessa degli zmgari in-
namorata del granduca 
Carlo (nientedimeno che 
il futuro imperatore Carlo 
V) dal quale la pnncipes 
sa degli zmgan vuole 
avere un fi?lio (e Infatti 
lo avra) che dovra porre 
fine alia diaspora del suo po 

• polo e ricondurlo in Egitto 
Questo schema narrativo e 
riempito di fatti magici 
e improbabili. Gli accom 
pagnatori di Isabella sono 
(oltre ad una vecchia mez-
zana) un omuncolo. dal-
l'altisonante nome di Cor
nelius Nepos. fatto nasce 
re da Isabella da una ra 
dice di Mandragola. Cor 
nellus ha 11 magico pote-
re dl scoprire tesorl na 
scosti. C'e poi un lanzi 
ohenecco morto-vivo che 
non si P failato birha f 

capclli per non so quanu 
anni e che poveretto, e co-
strctto ad alzarsi dalla 
tomba ed a servire il na 

notto mandragola per ri-
mettere insieme 11 tesoro 
che il medesimo gli ha 
soffiato. Inoltre Carlo V 
fa costrutre da un ebreo 
un Golem dl Lsabella, cioe 
un pupazzo di creta ad im 
magine e somiglianza del
la pnncipessa degli zin 
gan. Pupazzo che, prima 
dl sbnciolarsi finiri per 
trarre in inganno pernno 
il futuro imperatore. che 
finira col fare! l'amore. 

Casa non casuale perche 
(come Oaserva Ciaudio 
Magns nelia molto prege 
vole mtroduzione a questa 
edizione di Isabella d'EgH 
tot « Sono le creature ar 
tificiali a provocare Tat 
trazione erotica, non quel 
le vive. Isabella ha uno 
strano trasporto di ambi 
gua tenerezza pseudoma 
terna per il nanamandra 
gola; Carlo V prova un 
desideno fislco molto piu 
intenso per la donna Go 
lem che non per U vera 
Lsabella; perfino il muc 
ch letto d) argil la e d) poi 
vere cui si nduce ll Go 
lem femmina (..) desta 
nel nano una morbosa ec 
citazione sensuale» II fat 
•o e che tn Achim von 

Arnim «.->en5uaiu& e sen 
timento. dettaaho fiticiz 
zato e persona intera. ses 
so e vita si contrappon^o 
no. una scissione patolo 
gica ». il che non sorpren 
de in questo squadrato 
Junker prussiano severo e 
saggio nella ammimstra 
zione delle proprie terre 
(comprendenti sette paesi 
e 1200 contadmi) e nella 
vita famigliare. Ma quan 
do senveva Arnim lascia 
va andare, con una sepa 
razione che sembra un po 
schizzoide, le bnglie di 
una fantasia, non mistica 
(che in questo era diver 
so dagli altrl romantici) 
ma morbosa nel iasciar 
affiorare i gelidi e fanta 
smagoricl fantasmi dell'tn 
conscio. I surrealistl ere 
deltero di avere scoperto 
in Achim von Arnim un 
predecessore della loro 
scrittura automatica. Ma 
il suo apparente automa 
tismo deriva dal fatto che 
I particolarl si gonfiano 
e trascinano la struttura 
portante del racconto, tan 
to che si ha la sensazio 
ne che si tratti di un la 
voro incompluto o, perlo 
meno concluso frettolosa 
mente e Improwisamente 

Ardighello 

Rasscgna di fantascienza: gli alieni 
La rappresentazione di situazioni attuali nella favola avveniristica —Le particolarita fisiche viste come con-
dizionanti dei sentimenti — Esclusione e ostilita per esistenze diverse — La difesa ideologica del sistema 
II tema classico della nar 

razione dl fantascienza re 
sta sempre quello dell'incon 
tro tra essen raziocinanti di 
diversi mondi, sia che git 
anni dell'uomo. spingendosi 
tn avanti senza sosta, ren 

.la no plausibili frequent) 
viaggl nello spazio tntergalat 
tico. sia che uno strani amen 
to geografico (un posto iso 
lato. una fascia Inesplorata 
della societa), consenta nel 
racconto di supporre un li 
mitato contatto, fuggevole ed 
oscuro. ad iniziativa di in 
teiligen/e extraterrestrl. tec 
nologicamente molto plu a 
vanti di noi. 

I modi, I contenuti, le pro 
s petti ve volta a volta dlffe 
renti. Ie circostanze partico 
tan e le singole psicologie 
dei protagonist! definlscono 
si capisce. I'individualita del • 
la trama narrativa. evitan 
do il pertcolo della ripeti . 
done e suscltando Interesre 
sempre nuovo in chi legge 
Ma la suggestione profonda 
viene sempre e comunque 
dal nodo pnnclpale della fa 
vola: il rapporto tra civil ta 
ed esperienze personal! di 
diversi pianeti e galassie. 

Alcuni titoli. apparsi nelle 
ultime settimane in edlcola 
ci portano con forza In que 
sto clima. Su uno scenario 
vasttsslmo di innumerevoli 

mondi la fantasia dl F. He 
bert tesse un sistema di col 
laborazione cosmica tra in 
dividui «il cui aspetto no-
ta Sandrelli — non potrebbe 

essere. reciprocamente. piu 
alieno: uomini. cioe. e Pan 
Spechi (strani gruppi dl cin 
que Indivldul dagli occhi di 

diamente, di cui uno solo e 
cosciente e gli aitri vivono 
una esistenza fetale in appo
site culle), e Wreave dun 
ghi, muscolosi vermi, dallo 
atteggiamento professorale. i 
cui art! prensili escono dal 
la bocca), e Laclac (esseri 
tentacolari). e Palenkl (gros 
se tartaruehe con cento gam 
be. un bracclo e numerosi 
occhi) ». Ci sono anche i Ta 
prisiot. dall'aspetto dl conl 
fera bruciacchiata, e le ml 
6teriose estraneita dei Cale 
bani, iStella tnnamorata, Ga 
lassia n. 167). • 

Anche Ritornello di C. L. 
Harness ha respiro cosmlco 
(Galassia n. 171), ma i rar> 
port! tra i discendenti del 
Cuomo non sono af fatto cor 
diali per via di una strut 
tura soclale gerarchlca e fa 
raonica in cui gli alieni si 
inseriscono ai diversi livelli 
mentre la rellgione gioca un 
ruolo essenziale sia nel raf 
forzamento del sistema sia 
nello sviluppo delle vicende 

T. M. Disch, Invece. pre-

fensce un panorama piu 
consueto e dimesso. la zona 
portuale di Brooklyn, dove 
la signonna Oveta ha un sin 
golare contatto con esseri di 
altri mondi. nascosti in mez
zo ai portoricani (cfr. II rac
conto Nada contenuto nel 
l'antologia Thomas I'tncredu 
lo, Galassia n. 170). Alia stes 
sa maniera, nel romanzo di 
C. Oliver. Le rive di un altro 
mare (Urania n. 599). Tin 
contro avviene in forma li 
mltata ed inquietante in un 
remote lembo dell'insonda 
bile Africa, dove Royce 
Crawford, il protagonista, di 
rige. in grande isolamento. 
una stazlone per la cattura 
di ' babuinl. presso cui vie 
ne a posarsi una astronave 
allena. 

In quest'ulttma storia pli 
elementl di contorno sono 
in buona misura scontati e 
la narrazione procede in mo 
do non sempre brillante; ma 
Ve una frase su cui ci place 
rlflettere un poco: «se un 
uomo trova un punto di con 
tatto e di Identita con es 
seri provenientl da un altro 
mondo, deve sicuramente es 
sere! una certa affinita an 
che fra le creature che si d! 
vidono la terra ». La speran 
za di una comunlcazione rra 
tema tra terrestri ed extra
terrestrl non pu6 nutrirsi. 

quindi. senza una analoga 
fede nella fraUUanza umana 

Ancora una volta ritorna 
cosi il problema di cui ci 
siamo sforzati di definire i 
termini nel corso di queste 
nostre note: il riconoscimen 
to di situazioni attuali. l'eco 
dei nodi reali cui e di fronte 
Tuomo d'oggi, nello spesso-
re della favola avveniristica 

L'umanita divisa — con 
diaframmi nazionali, razzia 
li e di class! social! — non 
pud non dare al concetto 
di alieno (in fantascienza, 
• appartenente ad altri mon 
di») una colorazione di o 
stilita, o almeno di esclu 
sione. Con la stessa teem 
ca con cui si promuove la 
censura e 1'espulsione del ne 
ro, dell'ebreo, del povero. 
ecc. (cioe a dire con la ri-
duzione di costoro a mero 
corpo, per cui si insiste sui 
le loro particolarita fisiche 
vere o presunte), cosl si de
finlscono gli esseri di altri 
mondi attraverso una minu 
ta descrizione degli elemen 
tl corporei piu lontani dal 
la nostra esperienza: quan 
to di piu osceno e ripugnan 
te alia vista pu6 immaginar-
si, viene attribuito aWalievo 
alio scopo di soffocarne o 
almeno nascondeme la sog-
gettivita, la capacity dl sen 

timenti la posslbilita di 
oonta. 

Di converse il personag-
gio umano diviene necessa 
riamente i'incarnazione del 
Bene sottolineata da tutta 
una serie di caratteristiche 
corporee altamente posirire 
(altezza e prestanza fisica, 
colore degli occhi, ecc.) non-
che da toni e sfumatore 
poetiche nella sua psicolo-
gia: egli e un eroe che sal-
va l'umanita dalla contami-
nazione del Male: quasi per 
obbllgo e un bianco e per 
di piu americano (o ingle-
5e), membro o almeno e-
spresslone di quelle class! 
dominanti che si oppongo-
no ad ogni cambiamento 
soclale; il suo messagglo e 
quindi un messagglo di con-
servazione e di immobili 
smo. L'ostilita creata intor
no alle esistenze aliene co-
stituisce cosl la migliore di
fesa « Ideologica » del siste
ma attuale. 

In un romanzo apparso in 
Italia qualche anno fa iLu-
a dell'infinito, ora ripubbli-
cato in Bigalassia ed. La Tri-
buna, Piacenza), J. William
son Immagina una organiz 
zazione. detta «Prima l'Uo-
mo». che si oppone al con
tatto con gli alieni. < II vero 
pericolo contro cui lottiamo 
— dice il capo di tale orga-

nismo — non viene dallo 
spazio astralc... Non e una 
Invasione di mostri dagli oc
chi di pulce. Non e la cor* 
ruzlone della nostra civilta 
umana causata dal contatto 
dei concetti alien!.- Cid che 
noi combattiamo e un peri
colo piu mortale e plu fa-
miliare che si trova proprio 
qui. sulla Terra, 

Prima VUomo, In realta, 
esiste per aboattere la ribel-
lione. I'esplosione delle rai
ze di colore, qui, sulla Ter
ra. Non ci stiamo preparan-
do per una guerra spazia-
le. bens! per un conflitto 
razziale». Prospettare alia 
povera gente. negri o co
munque sfruttati. una socie
ta diversa, sia pure attra
verso Pintervento di esseri dl 
altri mondi, e dunque «un 
complotto comunista. per 11-
berare e armare e organiz-
zare tutti i nemici della n a 
stra societal). 

Si capisce che le cose non 
sono cosi scmpltci come im
magina 11 protervo gruppo 
di Prima VUomo. Ci6 non 
toglie tuttavia che nell'atteg-
giamento che si ha verso gli 
alieni entri in notevole mi
sura la concezione che uno 
ha del mondo che ci clr 
conda 

Alberto Alberti 
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