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Un importante episodio 
delta Resislenza antinazista 

L'attentato 
a Heydrich 

Per un attlmo. nell'asso 
lata mattlnata del 27 mag-
gio 1042. la vita di Rei-
nhard Heydrich. 11 san 
guinarlo SS • Obergruppen 
fuhrer e Reiohsnrotektor 
della Boemla e della Mo
ravia, numero tre nella ge-
rarchla nazista. rimase ap 
pesa ad un fllo Fu Infat-
tl un fllo d'erba ad Incep-
pare lo sten di Josef Gab-
elk. 11 partigiano cecoslo-
vacco che aveva 11 com-
plto dl giustiziare 11 capo 
nazista. Dopo un secondo 
dl lndeclsionp. Jan Kubis. 
11 secondo partlglano che 
avrebbe dovuto ne'Jtrallz-
zare 1'eventuale auto dl 
scorta. gettd le due bom 
be a mano che aveva In 
dotazlone e colnl In pleno 
Relnhard Hevdrlch 

Ferito gravemente II Ret-
chsprotektor mort. porhl 
glornl dopo. II 4 giugno 

Comlncia subito un'on-
data tremenda di ferocl 
rappresaglle: I nazlstl ra-
dono al suolo due Interl 
paesl — Lidice e Lezaky — 
ne stermlnano la popola-
zione. fucllano o gassano 
prlglonlerl pollticl. rest-
stentl. uomini e donne pre-
si a caso. a mieliaia 

Su questo episodio che 
tanta parte ha avuto nel
la storia della Resistenza 
europea. Miroslav Ivanov. 
uno storlco cecoslovacco. 
11 cul padre fu ucclso a 
Mauthausen per rappresa-
glla alia morte dl Hev
drlch. ha scrltto un bel-
llssimo libro puhbllcato in 
Italia con 11 titolo « Ohipt-
tlvo- Mercedes nera ». Mnn-
dadorl. L 2500 

Displace che la collana 
In cul vlene presentato 
(« Presa diretta »>. la co-
pertina da thrilline fumet-
tistlco. II cambiamento del 
titolo fquello originate e 
a L'attentato ad Hevdrlch). 
la stagione estiva In cul e 
apparso in librerla. possa-
no far pensare ad un ro-
manzo ad effetto. anzlche 
ad una seria ed impegna-
ta rlcerca storlca. 

E' vero che lo stile (una 
serie di Intervlste ai testi-
tnonl sopravvlssutl ed a 
coloro che. seppur Indiret-
tamente, ebbero a che ve-
dere con l'attentato) ren-
de 11 libro di facile ed at-
traente lettura. ma e vero 
anche che esso e frutto 
di una attenta rlcerca sto
rlca e non vi e un solo 
dato frutto di fantasia o 
dl approssimazione T.'au-
tore ha ricercato per annl. 
con pazienza e scrupolo 
eccezionali. document! e te-
stlmonianze negli archlvl 
cechl e tedeschi (e stato 
Ivanov che ha scoperto 11 
rapporto della polizia te-
desca che rlferiva il risul-
tato dell'esame dell'arma dl 
Gabcik. che spiego. col ri-
trovamento del famoso fl 
10 d'erba Infiltratosi ca-
sualmente nell'otturatore. 
11 perche 1'arma del pri-
mo attentatore non avesse 
sparato). Sempre ad Iva
nov ed alia sua tntellleen-
te tenacia si deve se 1 
pochlssimi superstiti sono 

statl nntracclati. uno per 
uno, e se I loro ricordi 
sono stati fedelmente rac 
coltl 

Ne vlene luon, lo ripe 
tiamo. un libro interessan 
te che fin dalle prune pa 
gine conquista I'attenzione 
del lettore, ma che con 
temporaneamente fa rlflet-
tere. che offre materia per 
conoscere e per ripensare, 
affrontando uno del temi 
piu complessi e dibaltutl 
della Resistenza. quello de 
gli attentati con II loro 
feroce seguito di ferocl 
rappresaglle 

Un merito non seconda
r e di Ivanon e quello di 
non offnre una risposta 
scontata all' intprronativo 
che sorge spontaneo dalla 
lettura del libro fu glu 
sto e fino a che punto 
l'attentato ad Heydrich? 
Elimino uno del protago
nist! phi biechi della op 
pressione nazista. fece giu 
stizia dell'ideatore della 
«soluzione finale» della 
questione « ebraica ». ma 
contemporaneamente cau 
s6 la decimazione delle or-
ganizzazionl clandestine (I 
reslstentl comunisti. che 
pure nlente avevano a che 
fare con l'attentato voluto 
dal governo cecoslovacco 
esule a Londra e realizza-
to da mi I i tari cecoslovac-
chi paracadutatl dall'In-
ghilterra. furono quasi to-
talmente massacrati) pro-
voc6 la morte dl donne. 
bambini, vecchl. del tutto 
estranei alia lotta armata 

La convlnzione che Iva
nov sottopone alia rifles 
sione dei lettori e per6 
convinta e puntuale. « L'al-
tenUitv che in partenza era 
statu sultunto un gesto di-
mostrativo pei certi uomi
ni politici, e pei altrt un 
complotto orgamzzato con-
tro la volonta di moltt rap-
presentati dei gruppi del
la Resistenza interna — 
scrlve lo storlco cecoslo
vacco — divenne una spe
cie di g\udizio antifascl-
sta, potente e unanime, 
emergente dalla nazione in
tern. 11 mondo seppe che 
il vopolo ceco. nonostante 
Monaco, nonostante V oc-
cupazione continuava a lot-
tare per la propria indt-
pendenza*. E ancora. giu-
stamente conslderando il 
contesto generate nel quale 
l'attentato e stato com-
piuto. prima azione partl-
giana contro un capo na
zista In un momento In 
cul 1'occupazione tedesca 
di tutta 1'Europa e le sor-
ti della guerra sui van fron-
ti sembravano slgillare de-
finitivamente 1'invincibilita 
del dominio tedesco. Iva
nov scrlve: o Vennero co-
nosciutt in quel tempo. I' 
eroismo e le sofferenze del 
cechi. contro la volonta 
dei nazisti fu un esempto 
per le naztom soggtogale 
da Hitler, un incoraggia-
mento per tutti coloro che 
st battevano net paesi oc-
cupati » 

Marisa Musu 

«La norma», romanzo-saggio 
di Ugo Leonzio 

I mimi e 
l'archetipo 

Un romanzo saygio. cosi 
vlene presentala I'opera 
puma di ligo Leonzio «La 
nonnu Einaudi 1972 pagi 
ne 149 lire l rtiHii nel ri 
svoito di copertinn Un sag 
gio nnrrutivu sulla irnpos 
sibilita di senvere un ro 
manzo o piu In partico 
laie, la descrizione della 
cavita della narrazmne La 
sua e una operazmne. piu 
che di scavo. di svuota 
mento Non scolpisce. svuo 
ta una mela mania I per 
sonaggi sono spogliati di 
qualsiasi connotazione sia 
fisica sia morale o osichi 
ca. non hanno neppure un 
nome. non parlano Non 
sono neanche personam! 
ma cio che resta della I in 
magine di altn personal* 
gi all'mfinito spogliati una 
sfnglia dopo I'altra della 
propria rapacita di esiste 
re di essere in qualche 
modo present! Ma presen 
ti dove'' Anche il mondo. 
o almeno I'ambtente. non 
e effahile. connotahile. non 
ha conflnl- e (non e) II 
sempllce bulo In cul alcu 
ni miml compiono gesti 
che dovrebbero essere <se 

' non il tentatlvo dl darsi 
una Identltai almeno rassi-
curantl Ma non rlescono 
ad esserlo perche la sen-
sazione e che esista una 
qualche norma o re«ola o 
struttura Inconoscibile e 
dominante I .a sensazione e 
che esista In qualche for
ma un dio. che non e nean
che ben chiaro se perse-
gultl o no: In realta non 
sembra ne molto benevolo 
ne molto ostile Forse e la 
semplire struttura oseettl 
va del mondo Leonzio 
sembra un cattolico ap 
prodato a lid) strutturall 
stl SI sente la presenza 
del peccato. e'e In questo 
romanzo qualcosa dl « fel 
linlano» Sappiamo che 
questa affermazlone pu6 
apparire scandalosa. ma 11 
livedo a cul vale o pud 
valere non e stlllstlco. ma 
dl matrice culturale. La 
donna, per esemplo. mo-
struosa. e dlsfatta che pro
duce da una ferlta puru-
lenta grappoll d'uova glal-
llcce. Donna con cul 1 mi
ml hanno un rapporto che 
sembra metafora dl un 
amplesso appicclcoso e mo-
6truoso La donna e come 
una palude della perdlzlo-
ne. cl si salva solo se que
sto monstrum femmtneo si 
dlsfa corppletamente Pro-
babllmente e'entra anche 
Jung 

Azioni 

statiehe 
Questo romanzo e un ba-

gno nell'archetlpo. un ba 
gno nel liquido amnloti 
co. metafora di percorsl vl 
scerall. 

Infattl al miml vtene la 
voce soltanto alia fine, 
quando e concesso loro dl 
vedere la luce, di nascere. 
Quando stranamente e ar> 

parentemente senza ragio-
ne viene concesso loro dl 
spezzare il cerchio delle a 
zinnl statiehe per Inlzlare 
un percorso che. per quan 

fo Improbabile. rlsulta rl 
solutorlo Sembra che. mal-
grario tutto. balenl una for 
ma dl ottlmismo: sembra 
che la struttura ceda alia 
storia o. perlomenn che tne-
vltabilmente giunga alle so-
elie della storia. della luce 

Tutto questo era possl-
blle a patto dl non pren 
dersl sui serio. a patto dl 
non tramutarsl In strego 
ne. di non scivolare nel 
maoriro o. nddirittuta. nel 
bibliro D'altronde. se II 
mondo non esiste. se gll 
archptinl sono ravi e tut
to sommato Inconoscibili. 
II mondo I'ambiente non 
e che scena- una muta see 
na al buio t.o stesso Jung. 
se non andiamo erratl. da 
qualche parte dice che lo 
specchlo in cul si rlflette 
l'archetipo e oscuro Quln-
dl la mass!ma approssi
mazione all'archetipo e 11 
bulo Come II massimo dl 
azione e la scena clo6 la 
finzinne riell'azinne 

Romanzo di 
formazione 

Questa e una posslbile 
lettura del libro dl Leon
zio o. almeno. la lettura di 
uno o di qualcuno del It 
veil! Puo semhrare stra 
no ma esiste anche un li 
vello autobiografico Questo 
romanzo e anche una ope-
razione di sublimazione e 
di slstemazione apparen-
temente addlrittura razto-
nalistica di un magma o-
nirico e traumatico. addlrit
tura viscerale. C'e una sln-
tomatologia persecutoria e 
claustrofobica, con la pre-
senza di anlmall come to
pi e lnsetti partlcolarmen-
te significativi specialmen-
te se collocati In quella 
specie dl scantlnato-lntestl-
no che e I'ambiente di que
sto romanzo 

Tutto sommato Leonzio 
(forse) ha scrltto un Bil-
dungsroman, un romanzo 
dl formazione. in cut cl 
racconta come e giunto 
(quasi) alia luce superan-

do le ancestral! angosce 
delta adolescenza. compre-
so un ediplco rapporto 
con la madre Ma. e qui 
sta la sua forza, non ci 
sono lament!. L'autobiogra-
fia. nella misura in cul e 
presente. e diventata siste-
ma. Weltanschauung da cui 
trae orlgine la coesione 
stilistlca del romanzo 

Francesco D'Anni 

RICERCA COMPARATA SULL'EDUCAZIONE 

Due mondi dell'infanzia: USA-URSS 

{ 

L'interesse del mondo 
angloamencano per la 
scuola dei paesl socialisti 
e documentato anche da al-
cune ope re di nolevole li-
vello tradotte in italiano. 
a cui si aggiunge un nuo-
vo libro basatc su ncerche 
comparate sulla educazio-
ne. soprattutto sotto lo 
aspetto sociallzzante in 
URSS e negli Stan Unttt 
(U. Bronfenbrenner Due 
mondi dell'iniumia- USA-
URSS. Roma. Armando "72 
245 pag 2800 lire). 

I. libro e il nsultato dl 
v:agg- nell'URSS oltre che 
di ncerche e nflessioni pe 
dagogiche. sociologiche e 
psicologiche sulla scuola 
sovietica e an.encana net 
loro rapporti con la tami 
glia e con le rispettive so-
cieta II tema pnncipale e 
«l'interesse di una gene-
n«zioi.e pei la successtva ». 
e I' senso e la direzione 
che net due paesl sono Im
press! ai processo di so-
cifJizzazlont 

Adulti e 
bambini 

LA pnma e fondamenta 
le differenza riscontrata 
da! Brcnlenbrcnner 6 che 
Menu Stat Uniti si ritte-
r.p che la responsabihta 
rtfilr sociall7/azione spelti 
soprattLtu. alia famiglia, 
n.ertre nell Unione Sovie-
tU-B il si»iems edurativo 6 
br>au sui collellivo Non 
chi* i sovietit" non dimo 
strin- rapariia e p> -mne 
eri.cativa ne- rappoiti fra 
gfr.ilon e ir> genere fra 
adulti e bambini, che an-
<1 a parere dell'autore le 

cur» pei I'infanzia (ancne 
sotU il nguardo della sa
lute e dei benessere fisi 
cu e psirhicoi sono vane 
e Intense e la ncchezza 
dellt manifestazioni aflet-
ti< •=• viene limilata solo dal 
rirr.pegn<i ad ottenere or> 
bedsf-nza e auUKiibCiplina 
M i arranu alia famiglia 
opera una piu \.a^ta rete dl 
Strutturt eriiirat.\e pubbh-
ch» nelle quail i piccoli 
sov.etic trovan«- facile tn-
seruu e * bambini e I 

ragazzi trovano nel col.'etr 
V.\v una fonu- di autonta 
e msiemi un aiuto alio 

sviluppo delle quaiita so-
ciali Si n.cva sempre se 
condo Bronfenbrenner. una 
n<»ievoie e(f:rana dl que
sta azione del collettivo 
(ct.e I autdre atiribuisce al 
ririfluss*< de:^ idee di AS 
Makarenkoi « neli'indurre 
at rnnfnrmism* I'mdividuo 
deviante » 

Forse non dl conforml 
sn.«. e II case d! parlare. 
ma d; un pencolo certo 
reale quelk che I'adesio 
ne alle idee e ai principi. 
ai programmi e all'azione 
del propno collettivo e del 
proprlr. paese possa porta 
re ad una attenuazione di 
qnel sea«o critico che unl 
to al senso e al blsogno di 
lr.-7iat!va deve fare delta 
ebperienza giovanile Tespe 
r:enza dell'apprendimento 
ad aglre senza sosta per 

- trasformare I'ambiente 
scolasticr e quello sociale 
piu vasto. per superare 
cotittnuamentt la realta dl 
\o!tn in volta data. 

Nor. c'£ nlente dl male. 
Insomma nell'adeslone pie 
na allf ide* del collettivo. 
che anzi proprio questa si 
rlveli) la forma mtgllore 

pe* ic svi»up|x delle quail 
ta individual! Ma si tratta 
di vedere se 11 collettivo 
e posu. In condizione di 
aglre come forza dl nn 
no--anient* e se la socia 
l.?.7,'izione. In un paese so 
cialista diviene sociatizza 
zior.e nell'azmne sociale e 
pratice rritica 

L'altra 
realta 

D". fronte a questo pen 
coli. sta un'altra e altret 

tanto evidente realta che 
• i ragaz2i sovietici sono 
niOlt< nieno portati dei lo 

•• coetanei di tre diversi 
paes tStau Uniti Inghil 
terr>- e Germania Occl 
dcntnlfc) a impi;gnarsi in 
i». c« mportamento antlso-

ciale*. Quesu la conclu-
3ton" dell auiure per quan 
to riguarda I'URSS « Tut 
to cio ci fa prevedere che 
t ragazzi sov:ettci del futu 
ro enntinueranno ad essere 
piO conformist! dei nostrt 
E ci6 signifies che essi <a-
ranrn anche meno contrail 
â II adulti meno aggress! 
vi rr*:!!" rlbelli e meno de 
linquenti Durante II sog 
giorrx nel I'URSS I'autore 
e la sua famielia scopriro 
no cot. sorpresa e place-
re che nelle strade di Mo 
^ca e delle altre citta so 
v'et'chc donne e bambl 
nl potevan.- girare tran 
quiil' sia d. notte che dl 
glome* 

Negli Staf Unit! I ragaz 
zt. specie del grandl centrt. 
sono tutt'altro che educati 
dalla famiglia come vor 
retbe II prlnclpto amerlca 

no; hanno anzl scarsi con-

ta«'.' cor gli adulti. com 
pre;*' i geniton a I attuale 
3i'<ieta americana nsulta 
I. i una socleta che da 
semprt meno importanza 
ai.r famigl.H come agente 
-11 sorializzazione» Inol 
tr»r rinfluss. dei coetanei. 
conttanamente a quanto 
accade in URSS. rafforza 
le tet.'den/e antisocial!, tan 
t') piu che si tratta di 
gruppi » segregan per eta > 
cos'crhp • tutto cid che si 
pun prevedere e un aumen-
'o dell'nher.azione. della 
>nnijretemu dell'antagoni-
?ri'< t detu vtolenza nella 
oi" oiomie generazione e 
>n tvtn gt. strati della no
stra societa dai ragazzi 
apL-crtenent. alle classi so-
?o:i medif c qnelh appar 
teuenO ai cett vw de 
otess- 9 

A questo studio compa 
rativc. che e II motivo di 
pnmart' interesse del 11 
bro. si aggiungono decine 
di pagine che affrontano 
w.m1 srientlfici di notevole 
nhevo sempre connessl col 
tema della socializzazione 
Per questo il libro unisce 
all anal is' cone re ta, alia 
descrizione di situazionl tl 
plrhe del due paesi. un di-
scorst anche teorico. 

Merita una segnalazlone 
anrhe la breve append ice 
di G Sgritta. che trace! a 
arm schema dello sviluppo 
deita famiglia sovletlca e 
suggerlsce II tema d'una 
r.p»essarta rlcerca. il mo-
io come I rapport! sorlali. 
a n c ^ nella famiglia. si 
rr.cd'flcanc radlcalmente. 
solo se s< parte • da un II 
vel'c strutturale. dl orga 
n1rza7lone pcMtlra » 

Giorgio Bini 

RAIMON LA VOCE DI CATALOGNA 

Le canzoni 
di quelli che credono 

Un canto poetico, un « grido » in cui rivivono una 
cultura originale e antiche aspirazioni di autonomia 

BHOAOStDE.a'feCQROS 

CATJIL0N1 A M PUO TEST SONGS 

La copertina di un disco di Raim6n 

Un duplice Interesse rlve-
ste oggi la figura del can-
tante poeta catalano Ralm6n, 
dl cul 8' sono avuti applau-
dltl recitals in Italia anche 
in niesl recenti, e presente 
da qualche tempo in llbre-
ria-discoteca con una raccol-
ta dl testl — Canzoni a con
front, a cura di G. Tavani, 
Japadre editore. pp. Ill, Li
re 1000 — e con un long-
plav presentatc- da Pete See-
ger — Raimbn, Catalonian 
protest songi, Broadside Re
cords. L 4 000 — sufficient! 
a tracciarne almeno un pro
file essenziale. 

In pnmo luogo Ralm6n e 
un intellettuate spagnoloche 
si bat re pei la liberta del 
suo paese dall'oppressione 
franchista. fin da quando 
frequentava I corsi di storia 
contemporanea aH'Universita 
di Valenza «• teatro. nell'an 
no accademico 1961'62 — di
ce la presentazone del libro 
— delle sue prime esibizio 
ni pubbliche». 

E la sua canzone oltreche 
varia voce dell'alterna vlcen-
da giovanile «dalla speran-
ea. aila solitudine e alio 
smarrirr.ento.. alia sflducta e 
all'amarezza. all'amoren. fu 
subito Canzone dei credenti, 
canzene di coloro che nan 
no fifucia nella lotta per la 
HbeMa. corre appunto quel 
la che Ralmon dedica al rl-
c-jrdc dcl:a manifestazione 
antifasclsta spontaneamente 
avventta a Barcellona duran 
te un pne recital per le Co-
mtsionef Obi eras 

L'aitro aspetto. da cul 
prsnae rlliev,i la figura or-
mal internazionale di Ral
mon - esibitosi a Cuba e 
In Mess.ee. In Venezuela e 
ns<!l Stat Uniti. oltreche in 
mez/a Europe fino alia con-
5acra?ione al'.'Olympia dl Pa-
rlgt - £ quello dell'accani 
to e consapevole difensore 
della culture e della lingua 
miniiriinr-.e della Catalogna 

Non p»*r caso egll ha mu 
slcaio .«• cantatr. anche I ver-
si d; aim poet! Catalan), co
me Ausias March. Jordi de 
Bant J.»rd« Anselm Turme-
da. e dl que! Salvador Espriu 
fone II maggiore poeta ca

talano vivente, che e anche 
U presidents dell'i4ssocia2io-
ne internazionale delle Un-
Que e delle culture mlnac-
date, dl cul si parla final-
mente anche in Italia (do
ve, per chi non lo sapesse, 
oltre il 4% dei cittadinl, cir
ca 2 500 000 cioe, parhmo Un-
gue come quelle ladine, gre-
ca, albanese, croata, ecc, di
verse dalla madrellngua di 
maggioronza e che vivono, o 
sopravvlvono, spesso in con-
dizlonl drammatiche. ignora-
te, senza quegli aiuti e ri-
ccnosclmcnti che in un pae
se democratico non dovreb-
beto mancare) 

Certo aha sordita distrat-
ta del no?tro paese verso 
questo grave problema — su 

Ad un amico 
d'Euzkadi (1> 

Verde vecchto, verde nuovo, 
il tuo paese si muove. 
Verde nuovo, verde vecchio, 
siamo con lui tutti not 

Non a confondono le men-
[zognt 

che diranno i padroni; 
non ci confondono le storie 
che ci van raccontando. 

Verde vecchio, verde nuovo. 
il tuo paese si muove. 
Verde nuovo. verde vecchio 
siamo con lui tutti not 

Se dovete dare la vita 
contro la morte la date, 
se vt vogttono in silenzto 
alzate piii ancora la voce 

Rosso torte. rosso duro. 
& ora molto piu puro 
Rosso duro. rosso torte, 
non c'e vaura. non c'6 vaura 

t ) Una caiuone « contro » di 
Raimon. Euikadi • an paes* oa-
sco. com* lo chlamano l tuoi abi-
tantl. 

cut torneremc parlando dl 
altre opere recenti — corrl-
sponde nella Spagna falan-
glsta un atteggiamento atti-
vamente repressivo verso le 
culture mlnoritarie, come ap
punto la catalana e quella 
basca, 1 cul antlchi conatl 
d'autonomla si sommano In 
questi annl, perlcolosamente 
per Franco e accoliti, a piu 
radlcall aspirazioni di liber
ta. E tutti ricordiamo la 
violenza con cui piu volte 
sono stati soffocatl i motl 
di liberazlone del minatori 
baschl. 

E* anche a queste antiche 
aspirazioni d'autonomla, e 

- di flera difesa di una cultu
ra originale che ha diritto 
di non perire, che s'ispira 
il canto poetico — autentl-
camente poetico come pur-
troppo da noi non cl e da
to di sentire che raramente 
nella ricerca di un a nuovo 
folks — del catalano Rai
mon. « voce fatta grido ». 

Esemplare, anche in que
sto richlamo al rischlo del-
1'isolamento di una cultura, 
e per sempllcita il testo di 
Sobre la pau (Sulla pace). 
che dice fra l'aitro: Certe 
volte la pace / ha sapore 
di morte. / Dei morti per 
sempre, / dl chi e solo si
lenzto. I Certe volte la par 
ce / ha sapore di morte. 
Ma come questa canzone, 
che si trova tanto nel disco 
(dove ne sono contenute al
tre 9). quanto nel Ubro (che 
ne contiene owiamente as-
sai di piu, e con traduzlo-
ne a fronte assai utile per 
il lettore italiano) molte al
tre raggiungono note vol I 11-
velli di compiutezza espres-
siva, e talvolta dl forte ef
fetto complessivo. poetico e 
musicale. 

Una per tutte, valga 18 di 
maggio alia Villa, esegulta 
nel disco con la sempllce 
alternanza, nell'accompagna-
mento di chitarra dello stes
so Ralmdn. dl due diversi 
e potent! accordl, in un cre
scendo dl voce e dl suono 
fortemente ritmati. estrema-
mente suggestlvi. 

iio Boldini Sergi 

STUDI MARXISTI 

Dialettica 
e storia 

Le «font!» di Marx - La riedizione dell'Antl-
Schelling e degli scritti italiani 

Tra 1 contributl piu re
centi al dlbattito sui mar-
xlsmo, cl sembra opportu-
no segnalare alcune opere 
particolarmente Interes-
santl. 

La casa edltrlce La Li
bra ha ristampato una se
rie di saggi e note di Nl-
colao Merker, scritti e pub 
blicatl tra 11 '56 e 11 '70 
ora rielaboratl e ampliati 
rlspetto agll original! (Dia
lettica e storia, La Libra, 
ed.. s.l.d.. pp. 275. L. 3800) 
La prima parte del lihro 
e dedicata ad Hegel, e por
ta 11 slgnlficatlvo titolo 
« Hegel, ovvero Parmonia 
prestabtllta». Hegel crltl-
c6 aspramente Leibniz — 
dice Merker — ma non 
seppe approdare a nlente 
dl diverso da una teoria 
dell'armonla, con tutto eld 
dl arbitrario che questa 
enmporta, e che Marx ha 
ampiamente splegato. Tra 
I saggl piu notevoll dl que
sta parte vanno rtcordatl 
«Logica e filosofla» e 
« L'estetlca nel slstema». 
molto Impoi tante anche 
per una valutazione del 
penslero estetlco di Marx. 
La seconda parte, «Dia
lettica e storia » si occupa 
della critlca dello stato dl 
diritto (Kant e Humboldt) 
e della possibility — esa-
mlnata da della Volpe nel
le sue ultlme opere — del
la fondazione di una « dia
lettica materiallstlca ». 

I tre llbrl che seguono 
si inseriscono nel dibattl-
to. oggi In corso, sulle « fon-
tl» dl Marx. II prlmo e 
di Pierre Ansart (Marx e 
Vanarchismo. II Mulino ed. 
1972. pp. 599. L. 8.000). II 

libro tratta del rapporti tra 
Saint-Simon, Proudhon e 
Marx. La lettura dell'ope-
ra pu6 offrlre degll spuntl 
interessanti, tuttavla non 
ci sembra che. al di la del
le evldentl concordanze te-
matlche. I'autore riesca ad 
individuare gli elementl ca-
pact dl splngere l'anall-
sl ad un buon llvello dl 
astraztone. e le figure di 
Saint-Simon. Proudon e 
Marx appalono in tal mo
do troppo sfocate. Diverso 
e il caso del libro di Ar
mando de Palma, Le mac-
chine e Vindustria da 
Smith a Marx (Einaudi ed. 
1971, pp. 302, L. 1600). II 
Ubro esamlna 1'influenza su 
Marx degli studl sui «sl
stema di fabbrica » pubbll-
cati in Inghllterra In con-
comltanza con lo sviluppo 
della rivoluzlone Industrial 
le (particolarmente le ope
re dl Babbage, Ure e 
Schulz) e 11 loro peso nel
la successiva elaborazione 
dl Marx, fino al «Capita
te ». L'attegglamento del 
Marx maturo sulle mac-
chine lo porta, secondo de 
Palma a dlstinguere nel-
l'amblto del slstema di 
fabbrica tra cnorme dl 
controllo » — rese necessa-
rie dalle eslgenze tecniche 
del processo Iavoratlvo — 
e a norme dl repressione »; 
una espressione che 

riassume gll effettl dl qual 
processo storlco dl inver-
sione per cui l'operalo dl-
venta funzlone della mac-
china. Questa dlstlnzlone 
consente a Marx dl supera
re tanto l'ingenuo ottlmi
smo di Ure e gll altrl, 
quanto la sua giovanile 
propensione verso le teo-
rie del « sottoconsumo » — 
ben documentata da De 
Palma. E' noto che su que
sto punto 1 marxistl sono 
letteralmente spaccatl in 
due « scuole »:, 11 libro dl 
Henryk Grossmann su SI-
smondl, ora pubblicato in 
Italiano (Sismondi e la cri-
tica del capitalismo, L»> 

terza ed., 1972, pp. XXXV 
133, L. 1800) e un esemplo 
di quella scuola del sotto
consumo che va dai flslo-
cratici a Rosa Luxemburg e 
che vede nel «sottoconsumo 
delle masse» uno del pitl 
gravl frenl alio sviluppo 
del sistema capitalistico, • 
la vera causa della sua crl-
si. L'attrlbuzione a Marx 
di questa teoria da parte 
di Grosmann e certamen-
te arbitraria, ma trova la 
sua sptegaztone nell'atteg-
giamento giovanile dl 
Marx (o megllo in alcunl 
suol momenti) che forse 
hanno lasciato un'impronta 
anche nell'opera della ma-
turita. 

Chludiamo segnalando 
una serie dl testi di Marx 
e Engels. Di Engels gli 
Editori Laterza pubbllcano 
due scritti giovanill. tra cul 
11 celebre « Schelllng e la 
rivelazlone» (Anti-Scheh 
ling. Laterza ed. 1972 pp. 
122, L. 900) il vero luogo 
dl nascita del «materiali-
smo dlalettlco» moderno. 
Dl Marx e Engels 1'Edlto-
re Summaun pubblica I 
sindacati dei lavoratori 
(1972. pp. 187, L. 1.200), 
un'antologia di scritti sui 
sindacallsmo: Samona e 
Savellt ripubblicano gli 
Scritti italiani a cura di 
Gianni Boslo (1972, pp. 278 
L. 2800); l'Ed. Silva gll 
scritti sulla guerra civile 
americana We America, 
vol. I. 1971 pp. XCH-423 
L. 6000). 

a. I. p. 

Errata 
corrig'e 

Nel segnalare il libro 
« De Cive » di Hobbes (Ma-
riettl ed., 1972) dbbtamo 
confuso il nome del diret' 
tore della collam. Umber* 
to Margiotta, con quello 
del curatore, Mario Bar-
zaghi. Ce ne scustamo cot 
lettori e con Mario Bar-
zaghi. , 
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Chandler e il suo detective 
Non sara proprio di at-

tuallta ima in realta lo e 
sempre perche e continua 
mente ristampato) ma va 
le la pena di parlare dl 
Kaymond chandler. Si trat
ta. caso sutficientemente 
raro, dl uno scrltto re di 
« gialll • che e anche un 
vero scntlore Tutu leggo 
no llbrl gialli. e allora tan-
t'e leggerne dl ben scritti 
Come dice Chandler * I 
buonl romanzi dl questo 
genere sono anche piu ra 
ri dei buon! romanzi "se 
rt"» E, quando I roman 
zi buon! ci sono. non e fa 
ciie individuarli tra la pie 
tore dl quelli di secondo 
ordine che sono, come dl 
ce ancora Chandler, «eter-
nl come I regolamentl del 
parchl pubblici. e non me 
no insulsin. Come tutti I 
glalllstl che si rispettino 

Chandler na il suo Inve
s t i g a t e . sempre lo stes
so (o quasi) Marlowe e 
un duro patettco perche e 
onesto. Marlowe e un uc-
mo d'azione, ma capisce 
Caplsce anche (o perfino) 
che la socleta in cul vjve 
non va. Certo II suo me 
sttere lo porta In mezzo 
al marclo Ma non e un 
paladino dell'ordlne costl 
tuito. un raddiizzatortt in 
nome della legge Vuole so 
lo guadagnare pulltamen-
te. e duramente. t suo! sol
di. Sembra che ostinata 
mente non voglla sottrar 
si alls sua condizione dl 
sfruttato della pistola Non 
si vuole far comprare da) 
slstema (in nessuna delle 
sue forme: gangsteristlca, 
legale, polltica o economi 

ca) ne. d'altronde, vuole 

combatterlo. La sua attl-
vita e capire e qulndi dl-
fendersi. soprawivere. E* 
un puro Non ha famiglia, 
non ha donne. Ha qual
cosa del samurai trapian-
tato nello squallore della 
metropoli tra killers, don
ne dagli occhl viola, boss 
della m&lavita, sceriffl ca-
vallrrizzi e inutilL pollzlot-

ti rancidi e coriacel glu 
stamente con 1 capelll ros-
<U, e un amico che lo trae 
In Inganno, che lo adope> 
ra come nel Lungo addto 
(Mondadori. Oscar, pp. 414. 
lire 600). Ce sempre, in 
fondo. un embrione di af 
fetto tradito Sotto sotto 
cova il sacriftcio per il be
ne della persona amata 
Che perd non si sa chi 
sia. E quando tende a ma 
terlallzzarsl. L'attaccamen 
to del «lupo della steppa » 

al suo fantasma sara pu-
nito. I rapporti umani nel
la metropoli sono violenti, 
fingere o illudersi del con-
trario e colpevole. Eppure 
il protagonista di Aspette-
rb (uno dei racconti rac-
colti da Feltrinelll sotto 11 
titolo La semplice arte del 
delitto. con una introduzio-
ne di Oreste del Buono) 
un semplice e cicciottello 
poliziotto d'albergo. non 
consegnera la ragazza al 
gangsters, si limitera ad 
aspettare come la ragazza 
che aspettava 11 suo uomo 

SI potrebbe fare una ana 
list dei procedimenli nar 
rativi dl Chandler Qui ci 
limiteremo ad tndicame 
uno particolarmente vtsto : 

so: nei momenti culminan 
ti degli scontrt. nel con 
fronti duri in cul sparano 
contemporaneamente piu 

persone, il tempo si ferma 
e la scena si svolgeal rai-
lentatore. Si tratta dl un 
procedimento adotttto an
che dai registi del a vio
lenza cinematografica. Ba-
sta ricordarsi, per esem
plo, dell'uso del ralenta-
tore in un western come 
// mucchio selvaggio 

Chandler era conviito dl 
essere un narratore reall-
sta ma, sostiene Del Buo
no, « Chandler ha nel com-
pIes?o della sua opera de-
viato dal miraggio realisti-
co. sprofondando. sia pu
re con ironla ed eleganza 
in una specie dl compla-
cimento. di narcisfemo. di 
malattla. * affogato in un 
sogno. II sogno ptrtorito, 
alimentato. esasperato da 
un eccesso di senabillta». 

Ardighello 
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