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II convegno di Arezzo 

GLI STRUMENTI 
DELLA CRITICA 

LETTERARIA 
i 

Una vasta tematica che aspetta di essere 
'radotta in una nuova operativita culturale 

A giudicare dalla frequen-
za del loro proliferare, si 
dircbbe che la salute dei 
convegni sia ottima. In real-
ta, se si prova a fare una 
radiografia degli organi in-
terni del convegno in quan-
to « istituto », si scopre che 
le sue magagne sono parec-
chie. Processo circolare, 
mancanza di un destinatario 
reale al di fuori degli addet-
ti ai lavori, incidenza mini
ma in ordine a una possibi-
le, nuova operativita cultu
rale, sostanziale incapacity 
a uscire « fuori di se »: sono 
le persistenti caratteristiche 
negative che continuano a 
pesare anche su quelli tra 
loro organizzati con le mi-
gliori intenzioni e la piu si-
cura serieta. 

II grande assente, dato lo 
•pazio decisamente ristretto 
dei lavori, occupato per i 
quattro quinti dalla lettura 
delle relazioni da parte de
gli autori, .e il dibattito. Dai 
condizionamenti e dai limiti 
cosi sommariamente indica-
ti non e andato esente nean-
che il secondo convegno 
Bulla Critica letteraria te-
nutosi recentemente ad 
Arezzo sotto gli auspici del-
l'Amministrazione provin
ciate e del Comune e a cura 
della Biblioteca comunale, 
pur nel riconoscimento del 
valore dei singoli contribute 
alcuni dei quali eccellenti. 
Di notevole importanza e la 
decisione, presa dalla presi-
denza del convegno su ri-
chiesta di un gruppo di pre
sents di procedere in data 
ravvicinata a una sua ri-
strutturazione piu «aperta », 
awalendosi di indicazioni e 
suggerimenti avanzati da 
tutte le parti interessate al
ia effettiva vitalita politico-
culturale di certe iniziative 
e di certi strumenti. II che e 
gia, mi pare, uno dei modi 
in cui la critica comincia a 
mettere in discussione se 
stessa, il suo ruolo, il suo 
significato sociale: e a di-
ventare autocritica. 

Troppe (e troppo estese 
in molti casi) sono state le 
relazioni presentate a que-
sto secondo convegno are-
tino, cosicche pare necessa-
rio organjzzare il prossimo 
evitando i rischi della ple-
toricita e della dispersione. 
Sotto la presidenza del prof. 
Petronio, si sono ascoltate le 
relazioni di Giorgio Barberi 
Squarotti («Critica come 
straniamento>), Franco Bru
no (« Marxismo e struttura-
lismo>), Andrea Calzolari 
(« L'io, gli altri e la lettera-
tura *), Giorgio Cusatelli 
(« Problemi della ricerca so-
ciologico - letteraria odier-
na »), Leone De Castris 
(« Critica scientifica e scien-
za della letteratura >), Gian 
Carlo Ferretti («L'opera tra 
autonomia e socialita »), En-
zo Golino (< II concetto di 
mutamento nel la storia e 
nella critica della letteratu
ra*), Guido Guglielmi (•Cri
tica e semiologia >), Roma
no Luperini (« Breve paral-
lelo fra l'avanguardia primo-
novecentesca italiana e la 
neoavanguardia degli anni 
tessanta »), Ferruccio Masi-
ni (« La dialettica dell'avan-
guardia e l'ideologia borghe-
se del possesso >), Gert Mat-
tenklott (c Storia della let
teratura marxista nel capita
lism o »), Giuseppe Petronio 
(« Poche idee — ma chiare 
— sul primo Novecento let-
terario in Italia»), Aldo 
Rossi («Distribuzione e com-
mutazione nell'analisi del di-
scorso letterario »), Romolo 
Runcini («Considerazioni 
metodologiche di sociologia 
della letteratura*), Gianni 
Ecalia (« Ipotesi sulla criti
ca: semiotica, enneneutica, 
dialettica >). 

I diversi 
contributi 

Moltissima carne al fuoco, 
tome si vede: una tematica 
pressoche illimitata. E' an
che questa enorme espan-
Sione del campo che obbliga 
chi scrive a toccare, con 
grande parzialita, solo alcu
ni nodi della problemaiica 
emersa dai lavori. Per Bar
beri Squarotti « il carattere 
ipotetico e non definitono o 
categoriale della critica co
me scienza della letteratura 
comporta la nctta prevalen-
ta del momento anahtico 
esplicativo sul momento del
la sintesi e del giudizio >: 
col rischio, ci sembra, di con-
correre ad avallare una pe 
ricolosa * nctitralita » scien 
tifica Cusatelli ha anali7?ato 
il • complicatn sistcma di 
rapporti > ormai in atto tra 
storio^rafia e critica lette 
raria da un lain, e discipline 
stonco-socinlouichp dall'al 
tro Golino. prohahilmente, 
61 e servilo di una catcgoria 
dJlatabilissima come quella 
£.\ « mutamento », come di 
1^1 chiave buona ad aprirc 

troppe porte; mentre Gu
glielmi ha assestato i termi
ni di « critica » e « semiolo
gia > attorno alia conclusio-
no secondo cui, presentan-
dosi la letteratura come un 
« sistema incompiuto di for
me », i significati di tali for
me sono dialettici, per cui 
« il significato di un ogget-
to artistico non pud essere 
determinato se non in rela-
zione con la totalita del cam
po, ma dato che questa to
talita e storica e dunque 
mai chiusa, il significato di 
un'opera si forma storica-
mente e si definisce nel rap-
porto con le altre opere ». 

La tensione a un « punto 
di vista di classe > si e rin-
venuta in un gruppo di re
lazioni legate, pur nelle di-
vergenze, da un filo rosso 
piuttosto nettamente indivi-
duabile. Mi riferisco agli in
tervene di Arcangelo Leo
ne De Castris, di Ferretti, di 
Luperini, di Masini e di Sca-
lia, tutti ispirati all'esigen-
za di fare i conti, tra l'altro, 
col pensiero dialettico per 
servirsene in sede di analisi 
e di critica letteraria. Discor-
rendo del ruolo delle avan-
guardie degli anni sessanta, 
De Castris ne constata la 
« subalternita » alia « scelta 
dominante ». Secondo lo stu-
dioso, « l'integrazione scien
tifica al massimo livello di 
impegno e di fiducia intel-
lettuale fu assai lontana dai 
giovare all'acquisto di reale 
capacita contestativa, di au-
tocoscienza, entro la parcel-
lizzazione imposta dalla di-
visione del lavoro, nei con
front della divisione del la
voro, del proprio ruolo in 
essa, e in generate della fun-
zione sociale del proprio 
specifico nella organizzazio-
ne capitalistica della cultura 
e della societa ». 

Una promessa 
e un impegno 
Per Ferretti il discorso 

di una critica interessata a 
esaltare la propria funzione 
anticapitalistica «non pud 
non spostarsi — preliminar-
mente — dalPopera come 
prodotto in se concluso, alle 
condizioni di produzione in-
tellettuale (letteraria, arti-
stica, ecc.), nella societa ca
pitalistica in cui viviamo 
(quella italiana, in partico-
lare), con la consapevolez-
za — certo — che esso non 
potra esaurirsi in questa fa-
se, in una analisi socio-poli-
tica e socio-culturale, ma do-
vra svilupparsi — partendo 
da una esaustiva penetrazio-
ne critica di quelle condizio
ni reali — anche a livello 
di riflessione estetica». 

Luperini ha tracciato un 
parallelo tra avanguardia 
storica e neoavanguardia de
gli anni sessanta, cogliendo-
ne il nesso e la similitudine 
nel fatto che entrambe sono 
nate in un momento di svi-
luppo riformistico del < si
stema », per esaurirsi non 
appena la lotta di classe e 
le decisioni della classe do
minante hanno ristretto gli 
ambiti di scelta. Masini ten-
de, al contrario, a privile-
giare il momento dell'avan-
guardia come contraddizio-
ne irrecuperabile dai « siste
ma ». Su questa lined, rife-
rendosi al riconoscimento 
lukacsiano che Vessere socia
le ha annientato l'uomo, egli 
ha detto che questa consa-
pevolezza « diventa, nel-
1'avanguardia, il Iimite inva-
licabile del pensiero, per 
cui e la stessa logica irre-
versibile di questa frantu-
mazione a costruire un tin-
guaggio che non si pone co
me ricupero di una totalita 
distrutta. bens! come sma-
scheramento o decifrazione, 
sia pure spesso soltanto vir-
tuale, dei geroglifici della 
falsa coscienza. 

« Il superamento deWuomo 
viene prospettato, dunque, 
all'interno di una rivolta an-
tiumanistica, nel senso di 
un rifiuto dell'universal-
mente umano o dell'unirer-
sale armonia (Dostoevskij) 
presidiato dall'eternita della 
ragione borghese». II bril-
lantissimo intervento di Sea-
Ma ha insistito con forza sul
la necessita di servirsi della 
dialettica. dopo tanto spreco 
commentatorio di semiotica 
e di ermencutica (dagli ales-
sandrini ai padn della chie-
sa ai moderni chierici), sul
la linca Brecht-Benjamin. 

Tante e cosi ncche indi
cazioni non possono esauri-
re la loro funzione alia bel-
Ia facciata di un convegno, 
o alia compilazione di un al-
trettanto bel volume di alti. 
Occorre che si traducano, 
nel modn piu officace, in 
prassi, in operativita cultu
rale e politica E' una pro
messa che e stata recepita 
come un impegno 

Mario Lunetta 

II vecchio Borgo di Danilo Dolci visto nel suo sviluppo e nella continuity dell'ispirazione 
PARTINICO, ottobre 

Sto raccontando a Danilo 
Dolci, che e venuto a pren-
dermi la mattina presto, al 
porto di Palermo, con la gros-
sa soltda automobile del Cen
tre qualcosa su esperienze 
educative che potrebbero in 
teressarlo: 11 complesso H:O-
lastico dl don Nesi a Livorno, 
il centro per il cinema fatto 
dai ragazzi di Teresa Mattel 
e Marcello Piccardo a Pi^a. 
Sono Infervorato, sul momen
to non penso piu alia mcta al
ia quale siamo diretti. Ma 
Danilo ml riscuote: « Guarda, 
ci siamo ». 

L'automobile e arrivata in 
cima a un dosso: mi vol to, 
e vedo alFimprovviso davnn-
ti ai miel occhi una Immen-
sa distesa d'acqua. Emerge 
ancora, ai margin!, la chio-
ma di qualrhe albero, a te-
stimoniare che non di un la go 
naturale si tratta, ma di un 
bacino artificiale. II bacino 
sullo Jato. La diga sullo Jato. 
Quanti anni fa — penso con 
commozione — me ne parlo, 
ce ne parld Danilo per la 
prima volta, nella nostra ca-
sa di Palermo? 

Forse fu nella tarda prima-
vera del 1056, quando Dani
lo usci dall'Ucciardone dopo 
il processo per lo sciopero al
ia rovescia del febbraio; o 
forse piu tardi, dopo il digiu-
no a Palermo del 1957, o 
quando nel 1958, utilizzd i 
soldi del Premlo Lenin per la 
pace per fondare il Centro 
studi e iniziative per la ple
na occupazione. Danilo e 
cambiato in tante cose, da 
quando, ormai piu di venti 
anni fa, dopo avere abban-
donato gli studi quasi conclu-
si di Architettura a Milano 
per collaborare con don Zeno 
Saltini, alia prima Nomadel-
fia, non soddisfatto di quella 
« formula » (che trovava forse 
artificiale), scese solo e senza 
soldi in Sicilia, si trasferl nel 
cuore della zona del bandit!-
smo e della mafia, andando 
ad abitare in una casetta su 
di un colle sopra Trappeto, 
tra Partinico e Castellam-
mare. 

aAll'ombra dei marini ull-
vi — costruiro il mio Borgo 
di Dio», suonava una delle 
poesie che Danilo scrisse al-
lora. (Dolci e un poeta «da 
antologia»; dopo lunga in-
terruzione, ha pubblicato due 
anni fa un volume 11 limone 
lunare. di versi scritti per la 
« radio dei poveri cristi», per 
la quale ebbe un ennesimo 
processo: ma questa e un'al-
tra storia). «Borgo di Dio» 
si chiamo il primo centro di 
Danilo, che era allora catto-
lico, che comincid la sua lot
ta con una forma, inedita o 
quasi per l'ltalia, di testimo-
nianza individuale: il digiu-
no pubblico. Fu il primo di-
giuno, quello di Trappeto del-
l'ottobre 1952, fatto ad oltran-
za da Danilo per l'assisten-
za sanitaria (un bambino era 
morto tra le sue braccia per 
mancanza di cure), che lo 
fece conoscere alia parte piu 
attenta e sensibile dell'opinio-
ne pubblica. 

Ma non posso lasciarml 
prendere dai ricordi, non pos
so riassumere in poche ri-
ghe quest! venti anni di Da
nilo; tutti i process! che ha 
subito, le iniziative che ha 
preso, i libri che ha scritto, 
tradotti in tutte le lingue; i 
viaggi che ha fatto. daU'TJrss 
agli Stati Uniti. Posso solo, 
riprendendo il filo del discor
so. ricordare che Danilo e 
molto cambiato, da allora. 
Non piu cattolico, ne cristia-
no o comunque religioso nel 
senso della trascendenza, Da
nilo si definisce ormai da 
tempo un rivoluzionario non 
violento; dire! perd che l'ac-
cento cade ormai nettamen
te sul sostantivo: rivoluziona
rio mentre prima il fuoco era 
concentrato su! metodi. non 
violent}, che Danilo per6 con-
tinua a praticare e a svilup-
pare, ma in forme nuove (da 
dieci anni, non ha piu pro-
mosso digiuni pubblici, indi
vidual! o collettlvi). Nella idea 
di rivoluzione, poi. Danilo ha 
sottolineato volta a volta con 
forza il momento oggettivo (lo 
sviluppo delle forze produtti-

La diga sullo Jato: da idea di uno a realta di tutti - II lungo cammino 
di un protagonista delle lotte per la rinascita della Sicilia 

Contro il potere mafioso - Cooperazione, partecipazione, creativita 
nella « Citta del mare» - Come va avanti il progetto del Centro educativo 

ve;, e quello soggettivo (un 
uomo nuovo). 

Ma e cambiato poi tanto, 
Danilo? Io credo che in al-
cune sue idee-gulda vi sia 
una rigorosa continuity, sia 
pure In un loro perpetuo chia-
rirsi e arricchirsi. La lotta 
contro lo spreco e una di que-
ste idee conduttrici di Dani
lo. Lo spreco, e, se ben ri-
cordo, il tltolo di un suo li-

bro; gia nelle sue primissi-
me testimonianze dalla Sici
lia, dai tempi dei Banditi a 
Partinico, e'e l'angoscia per 
lo spreco di vite umane (le 
prime pubblicazioni di Danilo 
e dei suoi collaborator! sono 
del 1954, e hanno titoli carat-
teristici di lotta contro lo spre
co: Fare presto (e bene) per-
che si muore. Quanti altri si 
impiccheranno - quanti altri 
impazziranno - quanti altri 
morranno disgraziati a Parti
nico?). Spreco di vite e spre
co d'acqua. Danilo intul che 
quel torrente lo Jato, poteva 
trasformarsi in un grande 
serbatoio di acqua, di bonifi-
ca. di prodotti agricoli, di 
vita. 

Ha ainventatoj) promosso e 
vinto la battaglia per la diga 
sullo Jato conducendola sem-
pre, e proseguendola adesso, 
dopo la costruzione, come un 
fatto non puramente tecno-
logico L'aumento della pro
duzione e appena una premes-
sa della azione di Danilo. 

La diga, obiettivo di consa-
pevole lotta comune dei con 

tadini poveri, taglieggiati dal
la « mafia dell'acqua» deve 
rappre^entare anche la com-
pleta distruzione del pote
re mafioso, e deve diventare 
la base materiale di una ge-
stione collettlva, di una com-
partecipazione, di un consor-
zio, che sia una forma au-
tentica di democrazia diretta. 
CoU'aiuto del compianto av-
vocato Ramirez, un nobile 
esponente deH'antifascismo si-
ciliano, Danilo e riuscito a 
far si che nel Consorzio per 
la utilizzazione delle acque 
del bacino il voto sia uguale 
per tutti. sia dato per fami-
glia e non sulla base degli 
ettari di proprieta (come per 
solito invece avviene). 

/ nuovi 
artigiani 

La lotta per la diga e stata 
accompagnata da una aspra 
lotta contro la mafia, che ha 
portato Danilo (ancora una 
volta!) sul banco degli impu-
tati, per «diffamazione » in 
quanto egli aveva colpito du-
ramente e pubblicamente que-
sto e o/uett'esponente del po 
tere mafioso, con nome co-
gnome. e indirizzo. II pote
re mafioso nella vecchia zo
na del banditismo e in gra-

vissima crisi, anche se non e 
certo distrutto: a questa cri
si hanno concorso anche altre 
lotte, altre trasformazioni pro-
duttive, ma certo la battaglia 
proposta e condotta da Da
nilo ha dato un grosso con
tribute 

Danilo scava in Sicilia, an-
zi in una determinate zona 
della Sicilia contadina e arti-

- giana. ma guarda lontano e 
in giro, colloca la sua opera e 
la gente, che ormai e la sua, 
nel problema mondiale dello 
sviluppo delle zone arretrate 
Ha idee molto precise sullo 
sviluppo; non e un tecnocra-
te anche se vede nello svilup
po tecnico (degli strumenti. 
dei metodi, della cultura 
scientifica) un aspetto essen-
ziale dello sviluppo comples-
sivo. Pero non gli basta dav-
vero. cotne non basta a noi, 
che non ci siano piu morti 
di fame, che i miserabili ab-
biano una buona quantita di 
mere! da consumare. Certo: 
lavoro. Ma quale lavoro? 

Anche se egli non impiega 
(cos) almeno mi sembra) il 
termine marxiano di aliena-
stone, lotta tuttavia lucida-
mente contro la estraniazio-
ne del lavoratore dai suo la
voro. del produttore dai pro
dotto. Ho gia parlato del prin-
cipio della partecipazione 
(che e una delle idee guida 
di Dolci). Esso si invera, ol-
tre che nel Consorzio, in una 

Nuova tappa del processo di concentrazione monopolistica 

LA FIAT ASSORBE BOMPIANI 
E ALTRE DUE CASE EDITRICI 

Atfraverso il gruppo Etas Kompass vengono unificati i servizi fecnici commercial!, amminisfrafivi e finanziari delle 
aziende Bompiani, Boringhieri, Adelphi - II 20% delle azioni dei Fratelli Fabbri cedufo alia «Gulf and Wester* 

I 

I Nobel per 
la f isica e 
la chimica 

STOCCOLMA. 20 
Sei scienziali americani si 

dividono i pre mi Nobel per 
la fisica e la chimica 1f72. 
Per la fisica il riconosci
mento degli accademici sve-
desi e foccato a John Bar-
deen, Leon Cooper e John 
Robert Schrieffer. < Bcs > 
(dalle initial! dei loro nomi) 
e la sigla della teoria che 
ha permesso di scoprire nel 
deltaglio le proprieta dei su-
perconduttori di elettricita. 
Per Bardeen, tra l'altro, si 
tratta del secondo Nobel. I I 
primo lo ottenne nel 'Si, In-
sieme a Walter Brattam e 
William ShocVley, per la 
messa a punto del transistor. 

II Nobel per la chimica va 
a Christian Anfinsen, Stan
ford Moore e William Stein. 
Anfinsen viene premiato 
c per • suoi studi sulla ribo-
nucleasi e in particolare sui 
rapporti fra la sequenza 
amino acida e la conforms 
zione altiva biologica »; Moo
re e Stein c per il loro con
tribute alia comprensione del 
legaml fra la struttura chi
mica e I'attvita catalitica 
del centro altivo della mole-
cola di ribonucleasl ». 

Dalla nostra redazione I d i 2 i o n i d e l , a produzJone cul
turale. 

Da tempo la Fiat era inter-
venuta. con la partecipazione 
maggioritaria (del 53%) nella 
Fratelli Fabbri attraverso 
il gruppo Ifi. L'opera era da 
considerarsi anche in rappor 
to a un massiccio intervento 
nel campo scolastico. Si trat
ta. evidentemenle. di una ma 
novra di lungo periodo che 
tende a utilizzare come pun
to di leva anche le innovazio-
ni tecnologiche (le videocas-
sette, per esempio) e che te-
stimonia di una dinamicita re-
lativamente nuova nella storia 
dei rapporti fra grande capi-

AnLANO, 20. 
Nuovo massiccio intervento 

Fiat nel campo della industria 
editoriale attraverso il grup
po Etas Kompass. Un comu 
nicato emesso in giornata dai 
la casa editrice Bompiani an 
nuncia la conclusione di un 
c importante accordo » fra lo 
stesso Bompiani. Boringhie
ri. Adelphi e Etas Kompass 
Si tratta di una « unificazione > 
dei servizi tecnici. commer 
ciali. amministrativi e fin an 
ziari delle aziende. 

Di fatto. con questo inter
vento. la Etas Kompass. di 
cui e amministratore delega-
to. tra l'altro. il cognato di 
Gianni Agnelli. Carlo Carac-
ciolo. si conferma uno degli 
strumenti principali della pe-
netrazione della Fiat nel set-
tore editoriale e in quello 
della in forma zione in genera
le (da\YEspresso alia Gazzet 
ta dello sport). La manovra 
di concentrazione e partita da 
molto lontano ed c assai am-
biziosa. Su queste stesse co-
lonne, avevamo segnalato il 
processo che risp^nde del re 
sto anche a una esigenza po
litica del grande padronato 
Si tratta infatti di controllare 
un ganqlio sociale delicatissi-
mo. il luogo in cui viene pro-
dnlta 1'informazione e in ge
nerale si determinano le con-

Andre Malraux 
ricoverato 

in ospedale 
PARIGI, 20. 

Lo scrittore francese ed ex-
ministro degli affari cultural!, 
Andre Malraux. e ricoverato 
da ieri sera in un ospedale 
parigino. Le sue condizioni. 
a quanto si dice negli ambien-
ti vicini - all'autore della 
aCondizione umanan, non de-
stcrebbero tuttavia gravi in-
quietudinl. Malraux, che ha 
70 anni, dovrebbe restare in 
clinlca una settlmana. 

tale e industria della informa-
zione e della produzione cul
turale. 

A quel che sembra il pro
cesso di concentrazione conti
nued. Altre case editrici do 
vrebbero passare sotto il con 
trollo della Etas Kompass. 
Quanto alia Bompiani. restera 
alia sua testa colui che la fon 
dd nel 1929 e ne e il presiden 
te attuale. Valentino Bompia
ni. Non dovrebbero esserci 
mutamenti nella reda7ione Ne 
si assicura, negli orientamenti. 

In serata. un comunicato 
emesso dalla Fratelli Fabbri 
annunciava inoltre la cessio 
ne del 20^ delle azioni di 
proprieta dei Fabbri a un 
gruppr> finanziario internazio-
nale. la Gulf and Western. 
Si tratta di un gruppo che 
conlrolla. fra Taltro. I'attivi-
ta della casa cinematografi 
ca Paramount e che opera sui 
mereati di tutto il mondo. La 
quota di partecipazione mag
gioritaria Ifi. pari al 53T. re 
sta inalterata L'ingressa di 
un gruppo finanziario inter 
nazionale npU'industria edi
toriale italiana con queste ca 
ratteristiche di agcressivita e 
a questa dimensione pone 
sempre piu all'ordine del gior 
no come decisiva, la questio 
ne di una riforma e di una 
direzione • democratica delle 
stmtture della informazionc 
e dell'industria editoriale. 

rete di Cooperative, delle qua
li sono animator! e dirigenti 
alcuni tra i suoi piu stretti 
collaborator (non pochi tra di 
loro compagni comunisti, come 
La Gennusa). Delle Coopera
tive legate alia produzione 
agricola mi parla a lungo Pi
no Lombardo. che dedica ad 
esso ormai tutta la sua attivi-
ta • (era prima un maestro 
elementare): ce n'e una orto-
frutticola, una vinicola, che 
sta costruendo una grande 
cantina sociale. 

Le cooperative emiliane 
hanno costruito, a qualche 
chilometro da Trappeto, una 
bellissima Citta del Mare; un 
grande complesso per le va-
canze dei lavoratori del Nord. 
che ha gia ottimamente fun-
zionato questa estate. Ha di 
retto l'impresa, davvero gran-
diosa. il compagno Saccani 
che, ancora ragazzo, era nel 
la Resistenza la staffetta dei 
fratelli Cervi. 

Al centro della Cittk de! 
Mare, in un ampio locale, si 
vendono i prodotti della Coo 
perativa degli artigiani. Non 
si tratta semplicemente di 
una associazione commercia-
Ie. mi spiegano Danilo e Re-
gina, la giovane svizzera che 
collabora con lui in questa 
direzione. La alienazione, nel-
1'artigianato, e corposamen-
te visibile. Dolci mi raccon-
ta come avesse notato da 
tempo che l'artigiano usa 
fare, in serie e senza parte
cipazione, le « cose da vende-
re», a lui est ranee: poi in 
qualche ritaglio di tempo, in-
%'enta con arte e realizza con 
amore le «cose per lui». per 
la sua famiglia. per i parenti 
e gli amici. le « cose da rega-
lare ». 

Danilo e i suo! collabora
tor! chiedono agli artigiani 
che entrano nella cooperativa 
di fare ogni pezzo come se 
fosse per loro. La produzione 
diventa cosi di qualita, ogni 
pezzo ha la sua originality, e 
una parte del suo autore. II 
fatto che cosi la quantita del 
prodotto si riduca non porta 
in verita neppure a un dan-
no economico Questa esta
te. alia Citta del Mare, la bot-
tega della Cooperativa arti-
giana ha avuto un grande 
successo. anche di «cas 
setta ». 

Danilo. insomma. non si li 
mita a promuovere Torganiz 
zazione dei lavoratori, il loro 
associarsi. il loro partecipa 
re ai problemi comuni. Cer 
ca di penetrare dentro il loro 
lavoro. si sforza perche. inve
ce di diventare l'anonimo ed 
estraneo lavoro npetitivo del 
la societa dei consumi. esso 
sia sempre di piu lavoro crea 
tivo, quel lavoro nel quale il 
produttore si riconosce. non 
si aliena. Per ottenere questo 
scopo. occorre nello stesso 
tempo mantenere vive e re 
cuperare le grand! tradizion' 
dl artigianato artistico della 
Sicilia. e trovare nuove for 
me. nuovi oggetti nei quali 
si incorpori I'antica mae 
stria. 

Contro 
lo spreco 

II classico carretto sicilia 
no va scomparendo: agli ar-
tisti del legno e del metallo 
occorre indicare nuovi prodot
ti. nuove «cose» da crea 
re con la straordinaria abi 
lita. col gusto e coll'estro del 
la tradizione Molto giusto ml 
pare I'attuale indirizzo pro 
duttlvo della Cooperativa. 
orientato verso oggetti «na 
turali »> non dl puro ornamen 
to, verso gll oggetti sem 
plici d! uso domestico e quo 
tidiano: posate, piattl. tova 

• glle, borse, cinture, e cosi via 
nel quali il ritorno ad ant! 
che e antlchlsslme forme e 

». ^ . 

spesso un ritorno alia raziona-
lita e alia bellezza. Anche in 
questo campo, ritorna il njo-
tivo conduttore della lotta 
contro lo spreco; cosi, mae
stri del legno vanno utillzzan-
do il profumato e variegato 
legno di limone che lino ad 
oggi andava perduto. 

Danilo mi ha chiamatq a 
' Partinico come •,- consu-ente 
scientifico» per il progetto 
del Centro Educativo d1 Parti 
nico, gi& preparato con la
voro volontario dai coniugi 
Polo, architetti milanesi, e 
per partecipare silo sperimtn-
tazioni didattiche che hanr4o 
luogo al Borgo in vista della 

apertura del Centro, che lor-
se gi& nel prossimo anno co-
nilncera a vivere nei priml 
edifici. Mi limito qui a pm-hc 
osserv'azloni sulla qualita del 
lavoro, e sulla fua prosnet-
tiva. 

II terreno del Centr3. u.a 
acquistato, 6 in cumpagna, 
viclno a Partinico. appoygih-
to alia sua «montagna ->. ri 
saranno tre corpl principal! 
separati e collegati uno per 
i bambini dai 4 a^li fi rnni 
(asilo e primo ciclo) uno per i 
ragazzi del secondo e terzo 
ciclo (8-14 anni), uno inline 
per 11 Consiglio (ci .cara una 
«gestione sociale» del On-
con una serie di locali e di 
attrezzature cultural! per tut
ta la comuni ta: sala di riu-
nionl, biblioteca, auditorium. 

La musica: e quasi un sim-
bolo dell'uomo che Danilo 
vuole aiutare a crescere. La 

grande musica — soprattutto 
i clavicembalistl — suonata 
con naturalezza da bambini 
e giovinettl sugll strumenti 
piu semplici, primo tra tutti 
il « flauto dolce ». Si sono ven-
duti 1800 flautl nella zona. 
mi dice Danilo. E la prima 
sera, nel grande auditorio del 
Borgo, affrescato dai compa
gno De Concini, ascolto un 
concerto improvvisato. nel 
quale il piccolo Vito, di disci 
anni, debutta con un corale di 
Bach, mentre Amico, il tar-
zo figlio di Danilo, e Vinoen-
zina, gia nota a quindici anni 
come concertista, ci fa senti-
re alcune sue orlglnali e sm 
ritose composizioni. 

La sua 
utopia 

Un uomo onnilaterale, dice 
va Karl Marx. L'uomo del Ri-
nascimento diventato uomo-
massa, diceva Antonio Gram-
sci. Pu6 essere che Danilo, 
che ha sempre bisogno di ar-
rivare per sue vie a ogni sco-
perta, non abbia present! al
ia mente le grandi parole-
chiave della Utopia storica e 
concreta del socialismo scien-
tifico. Ma l'uomo intero, l'uo
mo creativo come «uomo -
massa» e certamente anche 
la sua Utopia concreta. 

Sarebbe un grave errore vo-
lere «impossessarsi » di Dolci 
volerlo inquadrare in un mo-
vimento. Sarebbe pero anche 
errato non sottolineare che 
egli procede ed opera su di 
una via che con la nostra 
converge. Diro anzi di piii 
nei giorni passati con Dani
lo e con i suoi collaboratori. 

compagni e no, ho capito me-
glio la nostra grande linea 
strategica: il socialismo ap-
prodo dello sviluppo della de
mocrazia, la rivoluzione pro
cesso di costruzione - distru
zione attraverso un impegno 
di massa per le riforme di 
struttura. 

Non isola felice ma avam-
posto, il vecchio Borgo di Da
nilo sul colle di Trappeto, nel 
suo sviluppo e nella continui-
ta della ispirazione. Avampo-
sto, e perche no? in una cer-
ta misura modello di una lot 
ta di liberazione che non puo 
non essere globale, che deve 
investire il potere e la pro
duzione e insieme la cultura 
il costume, l'educazione. 

L. Lombardo Radice 
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