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POLITICA ECONOMICA 

Gli imperi 
del petrolio 

Un buon testo dal punto di vista informa
tive), questo di Odell, ma meno convincen-
te quando affronta un'analisi approfondita 

PETER R. ODELL, «Gli 
imperi del petrolio », Maz-
zotta. pp. 213. L. 1600. 

La nazlonallzzazlone Irake-
na, l'accordo dl partecipazio-
ne fra stati del Golfo Perslco 
e compagnle internazionall, lo 
accordo ENI-Llbla sembrano 
chiudere una fase della storla 
del petrolio nella quale aveva 
prevalente lmportanza il rap-
porto dl dipendenza diretta, 
ed aprlrne una nuova, basa-
ta sulla scelta fra indlpen-
denza effettiva o dipendenza 
indiretta. Questo llbro dl Pe
ter R. Odell appartlene tutto, 
come problematlca, alia fase 
precedente. Esso 6 peraltro 
ricco dl Informazlonl, accura-
to nella ricostruzione storica 
«interna » del settore petro-
lifero e soprattutto dedicato 
alia descrizione della dislo-
cazione mondiale delle risor-
se e del mercatl. 

Crisi politiche 
L'anallsl dl geografia econo-

mica, secondo una concezlo-
ne corrente, e lmpernlata sul
la descrizione del modo In cui 
sono dlstribulti le risorse e I 
loro utllizzatorl. La cognlzio-
ne dl questl dati, a sua vol-
ta, fomlsce una «splegazio-
ne» del modo In cui si muo-
vono gU interessl. In effettl 
questo sembra sia stato un 
metodo adeguato per tutta 
una fase storica, quella in cui 
le uniche aree economiche 
nelle quali la dislocazione di 
produzione e consumo del pe
trolio coincidevano — quelle 
degli Stati Unlti e dell'URSS 
— non costituivano un pro-
blema e l'lnteresse era con
centrate invece sulla situa-
zione all'estemo di queste 
aree, dove zone produttricl e 
consumatrici si trovavano in 
contrapposizlone. 

L'importanza della comple
mentarity fra risorse energe-
tiche e sviluppo economico, 
per l'URSS e gli USA e sta-
ta poco studlata, e con ritar-
do. La dipendenza diretta del 
paesi produttorl dai paesi con-
sumatorl, mediata dalle com
pagnle internazionall, era il 
centro invece di ricorrentl 
crisi politiche e quindi delle 
anal I si storiche ed economi
che. 

II fatto che l'URSS dlven-
tl esportatrice e gli Stati Unl-
tl importatori, gia rappresen* 
ta una novita nel quadro. Ma 
11 mutamento ossenziale fe sen-
za dubbio dovuto al nasce-
re delle condizlonl che con-
sentono il fluire di una Ingen-
te massa di rendita mlnera-
ria, accanto ad ancora 11ml-
tate partecipazionl al profitti 
industrial!, nei paesi che so
no produttorl e non consuma-
tori. Paesi come la Nigeria, la 
Libia, l'Arabia Saudita, l'Iran 
diventano potenze finanziarie 
senza essere potenze indu
strial!. Sorgono due proble-
mi nuovi. <n che misura 1 red-
dlti del petrolio agiscono sulla 

trasformazione soclo-economl-
ca; la possibility dl un lnter-
vento dlretto del paesi pro
duttorl sui mercatl di consu
mo. E qui, franeamente, la 
analisi geografica tradlziona-
le rivela 1'insufflcienza del 
metodo, perche bisogna en-
trare nel merlto degli Interes
sl dl classe, cosl come si van-
no delineaado In riascun pae-
se, per capire cosa signlfica-
no le scelte di nazionalizza-
zlone o partecipazione, il mo 
do stesso in cui si potra svi 
luppare 11 rapporto con I mer-
cati di sbocco. Occorre, cioe, 
che Tanallsi geografica cl dla 
raglone essenzialmente della 
struttura soclale e politica per 
aiutarcl a comprendere l'og-
getto stesso della ricerca, il 
ruolo del petrolio. 

II flume dl ricchezza che 11 
petrolio apporta alia Nigeria 
gia oggl In regime dl parte
cipazione parziale, fe accom-
pagnato dall'aumento della di-
soccupazlone dl massa. dal 
dlffondersl dl traglche condi
zlonl dl mlserta. Nei paesi me
no popolati del mondo arabo 
non e cosl, ma comunque so
lo in pochi casi e su scala 
limitata l'afflusso dei redditi 
petrollfen si accompagna al 
mlglloramento dell'infrastrut-
tura soclale e dell'occupazio-
ne. 

In generale la nazlonallzza
zlone si unisce al varo dl pro-
grammi dl sviluppo mentre la 
presa di partecipazione nel 
capltale delle compagnle ten-
de ad accrescere un flusso 
che ha impieghl dtspersivi e 
dlretti ad approfondire le 
differenze gia present! nella 
struttura feudale; la nazlona
llzzazlone e un ouon punto dl 
partenza per Impostare I rap
port! con i paesi consumatorl 
in termini di cooperazlone 
(forniture di petrolio in cam-
bio di progetti material! ed 
asslstenza tecnica) mentre la 
partecipazione prelude al coln-
teressamento del ceti privlle-
giati local! alia gestlone dei 
mercati mondial! da parte 
delle compagnle. 

Unico dominio 
Non essendosl proposta que-

sta problematlca, l'Autore fl-
nisce col mancare di Indlca-
zionl valide per la politica di 
paesi consumatorl come l'lta-
lia. Eppure, l'impero non pud 
eslstere senza 1 paesi consu
matorl, abbraccia in un uni
co dominio l'Europa ed 11 
mondo arabo. L'impero non fi
nises con la fine della dipen
denza diretta, prende soltan-
to nuove fislonomie. Non so
lo i paesi in via dl sviluppo 
sono dipendentl dal petrolio. 
ma anche paesi sviluppati co
me l'ltalia: o. in modo piu 
preclso, non dal petrolio. ma 
dai gruppi finanziari Interna
zionall che. con la parteci
pazione o senza del ceti lo
cal!, dominano il mercato 

Renzo Stefanelli 

DISCUSSIONI DI DID ATTICA 

Fantascienza 
e cinema 

LUIS GASCA, « Fantascienza e cinema », 
Mazzotta, pp. 318. L. G.000. 

(a.b.) — Dal «Sogno dl un astronomo» (Me-
lles, 1898) a tre film del 1970, ecco una ras-
scgna articolata in vari « filonl» del film di 
fantascienza, anzi del «lesaico delle opere, 
storie e personaggl dal 1898 al nostri glornl». 
Lo stesso curatore del divertente libro, ric-
camente corredato dl foto, avverte che la 
fantascienza come genere clnematografico si 

trasforma a volte in un vero e proprio cal-
derone del cinema fantastico, o del prodottl 
dl difficile classificazione e ammette che « rl-
conoscerne le caratteristlche e quasi opera 
da entomologo». Infattl la attribuzlone di 
«Tempi moderni» di Charlie Chaplin al fi-
lone vagamente nominato «fantapolitica» 
lascla fortisslml dubbl sulla oculatezza della 
classificazione. Nella foto: una scena dal 
film «Furankenshutain no Kajsu» dl J. 
Honda. 

SCRITTORI STRANIERI: J. K. Huysmans 

L'allucinante catalogo 
dei «luoghi» simbolistici 

«Controcorrente », il maggiore romanzo dello scrittore francese, si 
presta alia operazione di involuzione reazionaria dell'editore Rusconi 

JORIS-KARL HUYSMANS. 
« Controcorrente », Rusco
ni. pp. 342. L. 3800. 

L'edltore Rusconi contlnua 
a infoltire con una certa sa-
pienza la sua Biblioteca del 
la Reazlone, ora sparando bru
tal! bordate contro tutte le 
«eresie» che sono a fonria. 
mento del penslero e della 
civilta modema nei suol gan-
gli central!, democraticl o rl-
voluzlonari, dal princlpi del-
1'89 al marxismo (cannonlprl 
o serventl al pezzi. De Mal-
stre. Prezzollnl o Plebe, lndif-
ferentemente); ora seguendo 
una strategia piu sottllmente 
diplomatica, rinverdendo au-
tori e opere che in varla mi
sura hanno amoreggiato col 
legittimismo, col pulpito e col 
trono. col piu vari spirituali
sm!, e per 1 quail comunque. 
sotto tutte le latitudini, la 
rlvoluzione dei « rossi » s'iden 
tifica tout court col Maligno. 

L'ultlmo anello di questa 
catena della Fraternlta Codl-
na e rappresentato dalla pub-
hlicazlone de! piu celebre ro-
manzo di Joris Karl Huysmans. 

RASSEGNA DI FILOSOFIA 

Kierkegaard «Peccentrico » 

SOREN KIERKEGAARD, Opere, Sansoni 
pp. LXXVI - 1026. L. 6.500. 

JOHN LOCKE, Saggio sull'inlelligtnza 
umana, Laterza. 4 voll. di comples-
sive pp. XLII994. L. 4.400. 

VOLTAIRE, Scrim fllosoflcl, Laterza 2 
voll. di complessive pp. XXX-1363. L 
4.800. 

La nuova edlzione delle Opere di Kierke
gaard comprende gli scritti: dalla prima parte 
di Aut-Aut, Dtapsalmata e 11 riflesso del 
tragico anttco nel tragico moderno; Timore 
€ tremore. II concetto dell'angoscia, Briciole 
dl filosofia, la Postilla conclusiva non scien-
tifica alle a Briciole di filosofia », La malattia 
mortale, I'Esercizio del cristianesimo, il 
Vangelo delle sofferenze, Per Vesame di se 
ttessi raccomandato ai contemporanei, e 
L'immutabilita di Dio. 

Soren Kierkegaard (18131855) e uno del 
maggiori rappresentanti dl quel vasto pro-
cesso dl dlssoluzione della scuola hegeliana 
che, partendo dalla sinistra hegeliana sfocera 
poi in Niptzsche. La critica kierkegaardiana 
di Hegel, per quanto rlguarda gli aspettl 
Icgici. e ancora oggi degna d! un certo in 
teresse, perche riprende le argomentazioni di 
Trendelenburg (le due opere piu importanti. 
per la definizlone di quecto e di altri pro
blem! del rapporto Hegel-Kierkegaard, alle 
quali ci permettiamo di rinviare il lettore. 
sono Da Hegel a Nietzsche di Lowith e La 
distruzione della ragione di Lukacs). Ma 
sono le istltuzionl del mondo cristianabor-
ghese ad essere. in verita, all'origine del con-
trasto tra 1 due pensatori (e, in genere. tra 
Hegel e i suoi successor!). 

Come ha detto glustamente Lowith, Kier
kegaard a per tutta la sua vita rimase un 

eccentrico. al margine della societa borghese, 
per il fatto che non pote* decidersi a sce-
gliere una professione ed a "ricondursi alia 
finitezza" con il matrimonion (questo fu U 
motivo principale della rottura con Regina 
Olsen, una donna dal temperamento ben piu 
serio e positivo). 

II pericolo degli ldeali cristiano-borghesi 
secondo Kierkegaard, sta nel fatto che essi 
hanno fatto del protestanteslmo un cristia
nesimo «neU'interesse dell'uomo », e a una 
"reazlone dell'umano contro cid che e cristia-
no", non appena esso voglia sussistere per 
se stesso e si trasforml da un "correttivo" 
in una norma» (L6with). Da cid il rifluto 
klerkegaardiano della storla, il rifluto del-
rhegeliano «sp!rito del tempo* (con que! 
tanto dl storicismo che esso comporta), e la 
sua sostituzione con k> Spirito Santo, nel 
confront! del quale 1'uomo si presenta come 
individvo isolato 

Gli editor! Laterza pubblicano in edizlone 
economica due classic! della filcsofia mo
dema II Saggio sull'inlelligenza umana di 
John Locke e una raccolta di Scritti filosofici 
di Voltaire. La raccolta comprende le Lettere 
filosofiche (note anche come Lettere inglesi), 
il Trattato di metafisica. la Metafisica di 
Newton, gli scritti Sul deismo, le Constdera-
ziont sulla storia, 11 Trattato sulla tolleranza, 
il Filosofo ignorante, L'AJBC. il Dizionario 
filosofico, lo scritto Bisogna premier partito 
ovvero d prindpio d'azione; inoltre si danno 
passi scelti dai Pensieri sul governo, dalla 
grande Enciclopedia, dalle Idee repubblicane, 
dai Quesitt sull'Enciclopedia, e da varie opere 
letterarie. 

a. I. p. 

Le ideologic del nichilismo 
ANTONIO SACCA\ € Ideologic del nichi

lismo », Trevi. pp. 197. L. 2 000 

Le ideologic del nichilismo' di cui parla 
Sacca sono rappresentate, fondamentalmen-
te, dallo strutturalismo in Francis (Althusser, 
Poucault, Levi-Strauss) e dalla «nuova de 
straw in Italia (Del Noce. Plebe. ecc). Lo 
Autore dlfende Marx dalle accuse e dal pra 
cessi dl revisione avvlati dagli esponenti delle 
due correnti di pensiero n tono generale 
del libro non e. tuttavia. quello del saggio 
filosofico: 1'andamento dlscorsivo dell'opera 
gli da un carattere decisamente letterario 

Per quanto rlguarda l'aspetto piO sped 
ficamente filosofico del libro. se non pos-
lUmo che concordare con l'Autore sulla 
• llnea generale», d'altra parte cl sembra 
0M egli si mantenga troppo spesso alio 

stesso livello d'astrazione impostogli dagll 
autori che sono oggetto della sua polemica. 
A chl parla della morte deWuomo non e 
sufficiente contrapporre una visione uma-
nlstica dell'uomo; roggetto della polemica 
resta sempre una astrazione generica, 
Yuomo. II problema e far capire, andando 
oltre il livello d'astrazione dei propri awer-
san (e quind! facendoll migliori di quello 
che sono. In un certo sertso). cosa si na 
sconde dietro quell'astrazlone. Che tipo dl 
uomo e morto, e che tipo di uomo e vivo. 
questo e il problema. L'Autore si mostra 
consapevole dl questo problema, dichiarando 
che il libro resta aperto alle soluzlonl piu 
opportune. Non possiamo che augurargli dl 
sciogliere. In future questo nodo. 

Luciano Albanasa 

Controcorrente, nella tradu-
zione elegante e un po' cru-
schevole di Camillo Sbarba 
ro, lllustrazionl di Odilon Re-
don e un saggio introduttlvo 
di Carlo Bo. 

Settlmo in ordine dl tem
po tra 1 romanzl dello scrit
tore francese, A rebours uscl 
nel 1884, e collocb perentoria-
mente Tautore fuorl delle fi
le naturaliste in cui flno ad 
allora, anche se con quaiche 
scar to. aveva mllitato. Come 
programmaticl erano stati i 
suoi contributi narratlvl al 
naturalismo di marca zoliana 
(tra 1 piu cospicui. Sac au 
dos, penetrant* cronaca delle 
disgrazie di un fantaccino 
durante la ritirata della guer-
ra del 1870), cosi e program 
matica e addirittura ostenta-
ta la sua adesione al simbo 
llsmo. dl cui A rebours fu 
definito la Bibbia. E in effetti, 
si tratta di un minuzioso re 
pertorio. di un pazientissimo 
catalogo, di un allucinante 
baedeker del ricchissimo e 
monotono arsenate simbolisti-
co e decadente. tessuti attor-
no all'analisi della nevrosi prl-
vilegiata del protagonista Des 
Esseintes, che consuma la 
propria ipoeondria e la pro-
Dria consunzione flsica e ner
vosa nella ricerca di esperien-
ze sempre piu complicate te 
artificiose. In cui la sensuali
ty e costantemente filtrata da 
un cerebralismo quasi mania-
cale. spinto ai limit! del de-
lirio, e le percezioni fisiolo-
giche tendono a sconfinare nel 
sogno e nell'incubo. 

Se Baudelaire con la sua 
poetica onirlco demoniaca e 
col suo culto dell'arii/tc/a/e 
contrapposto al natnrale, e 
forse il maggior nume tute-
lare di Huysmans, d'altro can
to un libro come A rebours 
non pu6 essere valutato che 
nel quadro della reazlone este-
tizzante e tutto sommato eva-
fiiva che segn6 la cultura eu* 
ropea (e francese in partico-
lare) alia fine del secolo scor-
so. in coincidenza con la cri
si dell'ottimismo positivistico 
e degli ideal! progresslvl del
ta borghesia, che nella scien 
za e nella sua ascensione neu-
trale al dominio dell'univer-
so aveva creduto di scorgere 
la propria immagine felice. co
me in una fallace giganto-
grafia. 

L'impegno soclale e civile 
dl Zola, che nel 1879 poteva 
dire a la republique sera na
turaliste ou ne sera pass, 
battuto dalle necessita di or
dine e di obbedienza social* 
d: una borghesia prossima ad 
entrare nella sua fase Impe
rial istica. ha il suo rovescio 
nella controffensiva simbnH-
sta. che tende a lasclare in 
tattl i meccanismi social! e 
i conflitti tra le classl. con 
centrando le potenzialita del 
suo sguardo sui destini Indi
vidual! e sui personaggi dV** 
cezione. 

Si vedano le date, che sono 
anche le tappe di quella «c<v 
struzione del bellon che era 
la suprema asplrazione dM 
papa del decadentismo. Tingle 
se Walter Pater: 1884. A re 
bours; 1885. Mario Vepicureo; 
1889. II piacere; 1891. II H-
tratto di Dorian Gray. La 
buona novella e propaganda 
ta da quattro evangelisti che 
si chlamano appunto Des Es
seintes, Mario. Andrea Sperel 
II. Dorian Gray, e sono cia-
scuno a suo modo la trasoa-
rente proiezione dei loro AU 
tori. L'autobiografismo rien 
tra prepotentement* nella 
struttura romanzesca. dall'al 
to di una condizlone soclale 
«assoluta ». vissuta in modo 
inimitabile nel limbo dorato 
delle anime belle. Del quar
tette. Des Esseintes e forse 
il piu sofferente, quello in 
cui, assleme all'Eplcureo dl 
Pater, 11 complesso mlstlco 
assume alia lunga proponlo-

ni schiaccianti. Rcazionario 
ammalato di estetismo, inna-
morato solo di tutto cid che 
la cultura ha prodotto nel se-
coli di morboso. di eccentri
co. di perverso, cacciatore In-
stancabile di sensazioni squl 
site e dl piaceri rari. egl! ri
vela le sue stlmmate di clas
se perfino nell'ideologia del 
disprezzo che si vanta di 
professare, in quanto appar-
tenente alia sovrumarm faml-
glia degli eletti: e inevitabi-
le. percid, che al suoi occhi 
smagati la politica appaia co
me un «basso svago dei me-
diocri» e l'unlco scampo al-
l'« americaneggiare» del suo 
tempo lo cerchl nei «vlvere 
solitario lontano dal secolo. 
nella rievocazione di epoche 
piu cordiall. dl ambient! me
no vili». 

In lui e'e comunque un 
dramma che cercheremmo In-
vano nello Sperelli di D'An-
nunzio. E' un dramma clrco-
lare. che rifiutandosi di ml-
surarsi col mondo, non ha 
«ltro approdo che 1'ascesl re-
ligiosa. La strada di Des Es
seintes - Huysmans e appun 
to questa: lo scrittore obbe-

dl Infattl alia previsione del 
cattolico Barbey d'Aurevilly 
che aveva pronosticato: «Do-
po un libro come questo, al 
suo autore non resta piu che 
scegliere tra la bocca d'una 
pistola e i piedi della croce ». 
La radice estetica del cattoli-
cesimo dl questo convertito, 
le sue ragioni soprattutto 11-
turgico • sensuali, sataniche e 
maglche, lo porteranno a ri-
fugiarsi nel 1895 come obla-
to nell'abbazia benedettina di 
Liguge senza modificare so-
stanzialmente la sua visione 
del mondo e della letteratura. 
Des Esseintes entrava In con-
vento col suoi modelli (Lui-
gi II di Baviera, Montesqieu 
e altri eccentric!). ma era un 
lupo che, se aveva perso 11 
pelo, non aveva perso il vl-
zio: come confermano da un 
lato i suoi romanzi successi
ve dall'altro l'influenza cultu-
rale esercitata su esponenti 
della destra reazionaria fran
cese del callbro di Barres. I 
contl tomano sempre. nella 
cultura e nella politica: i no
stri nostalgic! rusconiani lo 
sanno bene. 

Mario Lunetta 

UMORISMO POLITICO 

Vecchie satire 
radicaleggianti 
Feltrinelli e Napoleone hanno proposto la rilet-
tura del <- Becco giallo » e del « Don Basilio» 

c II Becco giallo », a cura di 
O. Del Buono e L. Torna-
buoni, Feltrinelli, pp. 311. 
L. 7000. 

« Don Basilio », a cura di A. 
Chiesa. Napoleone. pp. 305. 
L. 15.000. 

Ogni ristampa di riviste na-
te per l'attualita di una cro
naca che ormai e storia, ha 
inevitabilmente un sapore un 
po* funebre. La ristnmpa del 
Becco giallo e del Don Ba
silio non sfugge alia regola. 
Tanto piu che cid che si riesu-
ma e, in questo caso, un 
« esprit» particolarmente ca-
duco, rumorismo p;)litico, le
gato indissolubilmente alia vl-
cenda, e talora minore, della 
epoca. 

Ma al dl la di queste pri
me impression!, la rilettura 
dei 2 giornali, riprodotti con 
cura e ricchezza in grandl 
album, offre indicazioni utili. 
In ess! si ritrovano tracce dl 
momentl importanti e gravldi 
dl storia italiana deH'ultimo 
mezzo secolo e si fissano 1 
dati di due fallimenti. ill 
Becco giallo reca la traccla 
del fall i men to mallnconico 
dell'antifascismo generico di 
stampo radicale e piccolo bor
ghese: il Don Basilio e la 
storia del fallimento dell'an-
ticlericalismo ottocentesco co
me antidoto all'ondata rea
zionaria di classe, scatenata 
dalla DC nel quadro dello 
scossone reazionario impres-
so con la crisi del CLN e il 
18 aprile 1948 

Si riscontra una certa affi* 
nita di gusto e di velleita, 
radicaleggianti appunto, fra 
I due giornali: II Becco gial
lo edito dal 1924 al 1931, 
II Don Basilio dal 1946 a] 
1950 Prevale la concezione 
della lotta politica come de 
nuncla morallstica, polarizza-
ta piu che sui contenuti d! 
fondo del regime da com-
battere, suite sue contraddi-
zloni esterne piu vUtose, rldl-

Libri di testo: 
abolizione e no 

Gli argomenli di Alberli, Bini, Del Corno e Rolondo, autori del volume, a fa-
vore del rifiuto inleso come mezzo per giungere ad una pedagogia alternaiiva 

cole, aberrant!. E* il limite 
di un umorismo politico che 
non riesce ad attingere la for-
za della satira, si appaga es
senzialmente di recrimlnazio-
ni, battute, Invettive. Manca 
cioe, nei due giornali, il pri-
mo presupposto della satira, 
la sicurezza fredda nella pro
pria egemonia culturale. quel 
proporsi dall'alto rispetto al 
nemico, anche se strapotente, 
che e il dato essenziale del
l'opera satirica colta, desti-
nata a durare. 

Con questi limit!, tuttavia 
la rilettura, oggi, dei due fo-
gli ha un senso che, indubbia-
mente. va inoltre la curiosita 
filologica per documenti del 
passato e supera il piacere del 
divertimento amaro. Alcune 
vignette atroci del Becco gial
lo hanno una carica di awer-
timento politico 'ittuale. Pen-
siamo, ad esempio, a quelle 
sul «llstone» del 1924 nelle 
quali si rispecchia non solo 
la miserabilita del dopplo vol-
to fascista, assassino e «Ie-
galitario». ma la miseria mo
rale dei suoi tremuli cauda-
tari, i benpensanti, gli awo-
caticchi. gli avi di quel cana-
gliume notabilare, coslddetto 
« patriottico » e «nazlonalej> 
che oggi ama farsi risucchia-
re dal «legalitarismo» di un 
Almirante massacratore. 

Nel Don Basilio la batta 
glia al regime democrlstiano, 
al clerico - fascismo, del pe-
riodo '48-'50. al di la delle esa-
gerazioni, fissa la realta di 
un disegno integralistico che 
cerco Ui sorreggersi con la 
violenza di Stato. la truffa 
elettorale, la corruzione. Un 
dato politico reale nell'Itaiia 
di venticinque annl fa, che il 
Don Basilio rispecchid alia 
sua maniera con un anticleri-
calismo alio stato puro, viru-
lento, destinato tuttavia a rin-
chiudersi in se stesso. e a 
lsterillrsi. 

m. fe. 

ALBERTI, BINI, DEL 
CORNO', ROTONDO, « I 
libri di testo», Editorl 
Rlunitl, pp. 222, L. 1200. 

Le analisi dei libri di testo 
si sono moltiplicate, negli ul-
timi tre anni, da quella de: 
maestri genovesi (Che cosa 
studiano i nostri figli) alle an-
tologie tipo 11 leggere inutile 
(ed. Emme) alle indagini su 
singole materie, come Li
bri di testo e resistenza (Ed. 
Riuniti). al catalogo della mo
stra di Reggio Emilia (Secon
do le opinioni vigenti) alle 
ultimo «indagini sui libri al 
di sopra di ogni sospetto » di 
Umberto Eco e altri (ed. Gua-
raldi). Se alcune indagini s( 
riducono a « stupidari », cioe 
ad antologie delle sciocchex^e 
presenti nei libri di testo, in 
altre e piu presente un in-
tento teorico, di definizione 
dell'ideologia borghese. di cui 
i libri di testo sono portatori. 
Cosi 1'analisi dei libri di testo 
si salda all'analisi di classe 
della scuola, del suo funzio-
namento complessivo. In que
sto ambito si e aperta una (li-
scussione che si pud sintetiz-
zare cosi: dobbiamo denun-
ciare il contenuto reazionario 
dei libri di testo in uso, per 
proporne altri migliori, di con
tenuto democratico, oppure 
dobbiamo rifiutare il libro di 
testo come tale, perche que
sto strumento non e «neu-
tro», ma assolve comunque 
alia funzione di trasmissione 
dell'ideologia della classe do-
minante? 

Battaglia 
di spettri 

II volume di Alberti, Bini, 
Del Corno, Rotondo, nasce da 
questa discussione, e porta 
argomenti a favore deWaboli-
zione dei libri di testo. Bini 
collega il rifiuto del libro di 
testo alia proposta di un nuo-
vo principio educative Vo-
gliamo che la scuola sia un 
luogo dove si colleghi la teo-
ria con la pratica — dice Bi
ni — e invece la didattica del 
libro di testo chiude nella 
teoria, anzi nell'ideologia. per
che una cultura. quale che sia 
il suo contenuto, se non si 
costruisce nel continuo con-
fronto con l'esperienza, resta 
ideologia. E allora a che cosa 
servirebbe un libro di testo 
c di sinistra»? A impostare 
un confronto e scontro tutto 
ideologico. Se ci limitiamo a 
introdurre nella scuola libri 
migliori, sostiene Bini, rima-
niamo chiusi nel < recinto sco-
Iastico ,̂ dove resterebbero 
€ il vecchio e il nuovo... la rea-
zione e la rivoluzione, a com-
battere una battaglia di spet
tri ». II fine comunque e una 
pedagogia alternativa; l'abo-
lizione del libra di testo e un 
mezzo. 

Non bisogna credere, del 
resto, che eliminando |1 libro 
di testo si blocca il <t piano del 
capitale > nella scuola. E' quel 
che dimostra Rotondo, in ba
se a un'analisi minuziosa dei 
processi di trasformazione 
che investono il settore della 
ediloria scolastica. L'ingresso 
del capitale finanziario fa 
parte di un'operazione per il 
controllo diretto dell'informa-
zione, e in questa prospettiva 
la difesa. che molti editori 
fanno, del libro di testo, e so
lo una battaglia di retroguar-
dia. Percio — dice Rotondo — 
non basta abolire il libro di 
testo: bisogna dare un'alter-
nativa aH'organizzazione capi-
talista dcll'informazione. 

Un discorso 
difficile 

II contributo di Alberti va 
nel senso della demilizzazione 
dello strumento libro, ricor-
dando che H libro. come stru
mento di comunicazione a iar-
go raggio, c e storicamente 
legato alle fortune della clas
se borghese e continua a in-
corporare e trasmettere valori 
omogenei a tale classe *. II 
discorso d difficile, come si 
vede. e si presta a equivoci. 
Non si tratta di abolire il li
bro, dice Alberti, ma di deco-
dificarlo « anche nella sua na
ture di medium >; e un tipo 
di decodificazione. in sede di
dattica. e la tipografia di 
Freinet. che permette di \in-
cere «ndoIatria della carta 
stampata ». 

Infine Del Corno sviluppa il 
rapporto tra libro di testo e 
ruolo deH'insegnante. II libro 
di testo serve « alia sicurezza 
deH'insegnante *, gli evita c la 
paura di non sapere >. ed e 
funzionale alia perpetuazione 
del suo ruolo autoriiario. 
Quando questo ruolo entra in 
crisi. quando l'insegnante si 
accorge che la socializzazio-
ne dei giovani procede per al
tre vie, l'insegnante si rende 
anche conto di non poter piu 
usane il libro di testo. 

Maurizio Lichtnar 

IN LIBRERIA 
Linguaggio e cultura 

EDWARD SAPIR, « Cullura, 
linguagglo e personality. 
Linguistlca e anlropolo-
gia », Nota introclultiva di 
Giulio C. Lepschv. Einau 
di. pp. XIV + 165, Li
re 2.000. 

(dg.) - La linguistica ha (o 
dovrebbe avere) stretti rappor-
ti con la sociologia e la psico-
logia; In Sapir le tre discipline 
sono strettamente compenetra-
te. Come linguista egli ha in-
sistito sul carattere storl-
co delle lingue e sul loro dl-
venire, e questo, come gia era 
awenuto per Saussure. lo ha 
portato a considerarne 1'arbi-
trarieta: « fra tutte le for
me di cultura. sembra che la 
lingua sia quella che eviluppa 
la sua struttura fondamenta-

le con il distacco relativamen-
te piu completo da altri tipl 
dl strutturazione culturale». 

Quando si esamina la fun
zione della lingua come stru
mento di socializzazione, o lo 
sviluppo neU'uomo di caoacita 
slmboliche general! fe diffici
le chiudere porte stagne tra 
una disciplina e l'altra e 8a. 
pir indica nell'unita delle fa-
colta dell'uomo la ragione del
la loro omogeneita e conti
nuity. In questo volume si 
raccolgono saggi illuminanti 
sulla linguistica come scienza, 
sulle lingue ausiliane interna
zionall, le culture spurie e 
genuine, il significato della re-
ligione, il concetto di persnna-
lita, i rapporti tra antronolo-
gia culturale e psichiatria. 

Uno studio sulPevoluzione 
G. C. SIMPSON, c Evoluzio-

ne, una visione del mon
do », Sansoni, pp. 272. Li
re 3.000. 

(l.ch.) - George Gaylord 
Simpson, uno dei biologi piu 
qualificati, affronta questa vol-
ta 11 tema dell'evoluzione delle 
specie piu dal punto dl vista 
storico • filosofico che da auel-
lo prettamente scientifico. 

E' dunque estremamente in-
teressante vedere in quale 
prospettiva uno scienziato svi-
luppi i problemi del determl-
nismo dei fenomeni evolutivl. 
della possibilita di un disegno 
finalistico in natura e del fu
ture della evoluzione umana. 
Molto valida risulta nella pri
ma parte del llbro l'analisl 
dell'importanza del darwini-
smo non solo per lo sviluppo 
dell'attuale pensiero scientifi
co. ma anche per le implica-

zlonl che no conseguono nel 
campo filosofico e teosoflco. 
Tuttavia la critica di Simp
son al nuovo misticismo. an
che se condotta con criten 
strettamente scientific! incor. 
re talora hi quaiche contrad-
dizione concettuale. 

Assai interessante appare II 
confronto ideologico fra il pen
siero di Lamarck. Darwin e 
Butlei, tre modi di intendpre 
l'evoluzione nel XIX decolo. 
che costituirono la premessa 
non solo dello sviluppo del
la concezione moderna della 
evoluzione. con tutti i fatto-
rl che concorrono In questo 
processo estremamente rom-
piesso ma anche del concetto 
dl scienza intesa come mezzo 
atto a ridurre le divergenze 
fra 11 mondo interiore e qu?l-
lo esteriore tramite l'acquisi-
zione di una realistica visio
ne dell'universo. 

Psicologia sociale 
M. DEUTCH, R. M. 

KRAUSS, € Tendenze della 
psicologia sociale conlem-
poranea », il Mulino, pagi-
ne 320, L. 5000-

(g.d.l.) - La psicologia sociale 
nella sua fase attuale di svilup
po e al centro dell'ampia e ap
profondita analisi effettuata 
da M. Deutch e R.M. Krauss 
che esplorano in maniera si-
stematica gli oricntamenti di 
base della psicologia sociale, 
da quello gestaltico, a quello 

del rinforzo, a quello psico* 
analitico, a quello, Infine. del 
ruolo. Dalla lettura emerge 
un quadro teorico generale 
sulle correnti o scuole psico-
sociali, che ha il merito di 
porre le basi per una ridi-
scussione della psicologia 
sociale come scienza che in-
tende esaminare le modifica-
zioni psicologiche che inter-
vengono sull'individuo allor-
che questo c inserito in un 
contesto sociale e stabilisce 
delle relazioni intenndividuah. 

Saggi di Ferenczi 
SANDOR FERENCZI, c Le 

parole oscene e altri sag
gi >, Guaraldi. pp. 219. Li
re 4000. 

(g.l.) - Sandor Ferenczi, de
finito ingenuo e credulo, in
fantile e bizzarro da E. Jo
nes il famoso blografo dl 
Sigmund Freud, dimostra In 
questa raccolta di suol scrit
ti di meritare, almeno in par
te, il duro giudizio del pen
siero psicoanalitico post-freu-
diano. 

L'opera dl Ferenczi e stata 
Infattl ignorata completamen-
te e nessuno ha mai mostra-
to riconoscenza verso il pu-
pillo di Freud e Insieme mae

stro di Melanie Klein per le 
sue intuizioni analitiche. Pro-
babiimente la sua opera e 
stata profondamente marcata 
dalla conoscenza e collabora-
zione di Freud senza mante-
nere pero la lucidita e la 
scientificita delle rlcerche del 
maestro. Purtroppo tra le sue 
cose originali vi e uno stu
dio da definirsi per !o meno 
sorpassato sul rapporto, a 
suo dire esistente, tra omo-
sessualita e paranoia. Alcuni 
spunti di interesse esistono 
senz'altro nel libro. che e di 
piacevole lettura, ma sono 
piu frutto di una personalita 
affascinante e indubbiamente 
ricca che di un serio lavo-
ro di ricerca sclentifica. 

II messaggio africano 
GIORGIO LILLI LATINO, 

« L'Africa oggi > Pan Edi-
trice Milano. pp. 248. Li
re 1.600. 

(a,s.) • E* un mlracolo che 
un uomo formatosi nella fa-
scistoide redazione del «GIor-
nale d'ltalia » (ne e stato per 
annl capo del serviri o«teri 
e inviato speciale) ahbia scrit
to sul Continente Nero un ll
bro democratico, pleno dl sim-
patia e di comprensione non 
patemalistica per i popoli 
africani, di cui l'autore si e 
sforzato, non senza sucresso, 
di studiare la storia e di ca
pire la cultura. Aperto e cor-
diale, questo reportage sul-
1'Afrlca rivela. In molte pagi-
ne. una sorta di ansia, di pas-
sione illuministica, o «mls-
sionariav. ma alia rovescia: 
l'autore ha capito il «mes
saggio» africano e vuole tra-
smetterlo al lettore italiano. 
ammonendolo a liberarsl dei 
pregiudizi razziall e coloniall-
stici e a buttare al macero 
i luoghi comuni. 

II libro ha per6 anche tre 
grossi difetti, che ne conv 
promettono la validiti. n pri-
mo e una singolare mancan-
za di spirito crltico nell'ana-
lisi delle varie esperienze e 

iniziative politiche afrirane. 
che vengono tutte pasaiva-
mente accettate, cjmprese ic 
piu equivoche, come il «dia-
logo» con i regim! ra?7isti 
della Rhodesia e del Sud 
Africa, e dei diversl dlrigcn-
ti, che vengono messi tutti. 
per cosl dire, sullo stesso pia
no: l'imperatore d'Etiopia e 
Nasser, Burghiba e Bume-
dien, Seku Ture c Senghor. 
II secondo fe la compiauuta 
e partecipe sottolineatura di 
quello che l'autore definisce 
«rifiuto del socialismo dog-
matico e del comunismo»: 
fenomeno politico ed Ideolo
gico assai sospetto. e comun
que meritevole di essere al
meno discusso e soiegato sto
ricamente, e non rerto pren-
dendo per buone le giustifi-
cazioni degli interessati. II 
terzo fe la contrapposizione di 
comodo fra rAfiioa da un la
to e, dall'altro, i! ^ruppo del
le potenze imperialiste, dl cui 
farebbero indifferentemente 
parte sia la Gran Bretagna, 
la Francia e gli Stati Uniti, 
sia ITJRSS e la Cina: atteg-
gi amen to mentale, questo, che 
non 6 meno sbagliato. infon-
dato e reazionario per II fatto 
di essere condiviso anche da 
gruppi di estrema sinistra. 

Delitti in famiglia 
AA. W., c Le coppie infer

nal! >. Mondadori. pp. 436, 
L. 4.000. 

(m.d.b.) • K una « crestoma-
zia di uxoricide, curata da 
Oreste Del Buono, che si di-
stacca dalla consueta impo-
stazione di questa serie dedi-
cata al a giallo * e, solitamen-
te, riservata a un solo auto
re. Vi sono infatti alcuni rac-
conti di specialist! del gene
re poliziesco come Roy Vic-
kers, Roald Dahl, Fletcher 
Flora, e altri: ma, Insieme, fl-
gurano le firme di Ernest 
Hemingway («Breve la vita 

felice di Francis Macomber »). 
Norman Mailer («I cattlvi 
odori». tratto dal romanzo 
«Un sogno americano»). Ja
mes Cain (a La fiamma del 
peccaton, un racconto porta
to anni fa sugli 3ch*»rmi da 
Billy Wilder), fino agli Italia 
ni Leonardo Sciascia. D.no 
Buzzati. e lo stesso Del Buo 
no che conclude il volume 
con l'unlco « inedito » di que
sta raccolta. II ftlo com.-ne 
fe appunto il «delitto in fa
miglia »; un filo, tutto sonv 
mato, abbastanza esile. vlsu 
1 prevedlbili « shalzi» da 
conto a racconto, 
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