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Scrittori stranieri 

«Giallo» 
a due 
mani 

Dalla collaborazione di 
J.L. Borges e A. Bioy Ca-
sares e venuto « Un mo-
dello per la morte», 
pretesto per scatenare 

un gioco verbale 

J. L. BORGES - A. BIOY 
CASARES, Un modello per 
la morte, Palazzi, pp. 145, 
lire 3.000. 

Non esistono soltanto un 
poeta e narratore metafisi-
co Jorge Luis Borges e un 
narratore allegorico o «di 
Intreccio » Adolfo Bioy Ca-
sares, in Argentina; ma esi-
ste anche un autore di ro-
manzi gialli che e nato dal
la loro somma, e si chiama 
ora B. Suares Lynch ora 
Honorio Bustos Domecq. 
Sotto questo a quello pseu-
donimo, infatti, 1 due gran-
di scrittori argentini hanno 
pubblicato alcune opere na-
te da un lavoro in comune 
non si sa come condotto. 
L'editore Palazzi aveva gia 
edito in Italia uno di que-
sti romanzi, di genere po-
liziesco, Sei problemi per 
don Isidro Parodi, e nel 72 
ne ha pubblicato un altro, 
che per piu di un verso ne 
rappresenta la continuazio-
ne: Un modello per la mor
te. 

Per chi conosca da noi le 
opere, in prosa e in versi, 
di Borges, e il paio di ro
manzi di Bioy Casares (il 
piu noto, Diario della guer-
ra al maiale, e una specie 
di allegoria romanzata sul 
conflitto tra giovani e vec-
chi), nascono immancabili 
alcune domande: com'e pos-
sibile che questi due scrit
tori lavorino insieme? che 
opere escono dalla loro col
laborazione? cosa aggiunge, 
al ritratto dell'uno e dello 
altro. questo Modello per 
la morte? die libro e, in-
somma? 

I punti in comune tra 1 
due saltano fuori dall'in-
tervista che la traduttrice 
ha premesso a questa edi-
zione Italiana. Dice Borges: 
«Non mi piace parlare di 
politica. Non me ne sono 
mat interessato molto. 
Quando ero giovane dicevo 
di essere un anarchico in-
dividualista. Adesso sono 
conservatore. (...) Essere 
conservatore da noi signi-
fica piii che altro essere, 
in senso etico, uno scetti-
co. Credere che un governo 
vale l'altro ». Dice Bioy Ca
sares: «Non credo all'im-
pegno politico dello scritto-
re. Sono essenzialmente 
uno scettico: non ho nes-
suna fiducia nei partiti po
litici, e lascio che siano al-
tri ad occuparsene». Ma cI6 
che hanno in comune non 
e solo questo, naturalmen-
te: hanno anche una lunga 
abitudine di convivenza. un 
certo gusto cosmopolita, 
che significa poi attento 
piu ai movimenti letterari 
europvi . che continentali, 
una concezione raffinata 
e aristocratica dello scri-
vere. 

Quest* due romanzi frut-
to di collaborazione, e 11 
terzo che ancora manca In 
versione italiana, intitola-
to Cronache di Bustos Do
mecq, nascono come «di
vertimento letterario». e 
non c'e nulla di strano che, 
innestato su una concezio
ne della letteratura come 
privilegio, questo diverti
mento diventasse alia lunga 
scherzo, e come tale finis-
se per risultare incompren-
sibile agli stessi autori, se-
condo la confessione di Bor
ges. Ecco: l'importanza di 
questi romanzi gtalli 6 pro-
prio qui: nel percorrere la 
strada delPinvenzione let-
teraria autosufficiente. fi-
no ad accorgersi che la stra
da era piu corta di quanto 
si supponeva. 

La storia di don Isidro 
Parodi, personaggio-chiave 
di questo Modello per la 
morte, che dalla sua cella 
carceiaria ascolta 11 reso-
conto a piu voci del giallo 
che s'aggroviglia paradossal-
mente, e s'imbatte poi nel 
bandolo della matassa. e 
il puro pretesto per lo sca-
tenarsi di un gioco verbale 
e imaginifico nel quale e 
da scorgere la vera o mozio-
ne alio scrivere ». Lo sfondo 
e una Buenos Aires tnquie-
ta, tentacolare, accidiosa, 
persa in una sua vita fre-
netica di falsi divertimenti, 
di vuoti splendori. di Jnar-
restabili miserie: come fu 
detto, la « Shanghai del mon-
do occidentale ». Ma a sen-
tirla cosl eran piuttosto gll 
scrittori populisti, anarcoi-
di, a loro modo Impegnati, 
come Arlt, quelll del quar-
tiere Boedo; mentre Borges. 
e quelli del quartlere Flo
rida, l'avevano sempre vi 
sta in modo ben divorso 
Ed ecco un'altra rivelazio 
ne del libro: esso Indica 
piii di un punto di contatto 
tra i due gruppl operanti 
• Buenos Aires fino alia 
meta del secolo. 

Ferdinando Camon 

Un quartiere cattolico di Belfast 

CINEMA: ritratto di attore 

Tot6, guitto po 
II percorso del nostro grande comico, da 
piu accesa «volgarita» - Amava dire: « 

macchietta a maschera; spontaneo fino alia 
La miseria e il copione della comicita» 

GOFFREDO FOFI, « Tot6 », 
. Samona e Savelli. pp. 184, 

L. 1.500. . 

Anche a Totd finalmente si 
comincia a rendere giustlzia. 
In questo libro, Goffredo Po 
fl ha raccolto e ordinate can 
scrupolo filologlco gag artico-
1| foto poesie canzoni testi
monialize dl registl e critic! 
sul grande comico itallano. 

Ma e il profllo crltlco-blo-
grafico — attraverso cul 11 
lettore pu6 risallre alle radi-
ci dell'arte dl Tot6. lndivi-
duarne componentl e relazlo-
nl e sublto verificarle con la 
documentazlone offerta — che 
da al volume un tono provo-
catorlo e stlmolante. Tot6: 
da macchietta • marlonetta a 
mascbera-personagglo. II pas-
saggio dalla tradizlone napo-
letana del modelli (Maldacea, 
macchietta napoletana del re-
pertorlo satirlco, la farsa del
la commedla dell'arte, Pulci-
nella, 11 fantasista - macchlet-
tista Gustavo De Marco, al-
lievo di Pregoll, Scarpetta, 
Eduardo) al teatro di rivlsta 
degli anni ventl e trenta, al 
cinema. I suol incontri con 
Zavattlni (per lul aveva scrit-
to Totd il buono, che diven-
tera Miracolo a Milano, ma 
senza dl lui), con Campani
le, con Petrollnl (47 morto 

DOCUMENTI TRA CRONACA E STORIA 

La dura lotta 
degli irlandesi 

Tre libri per capire meglio natura e prospettive polifiche della violenfa realta neH'Ulsfer 
dalla sera del 5 offobre 1968 alia giganlesca caccia all'uomo deU'agosfo 1971 

cTortura in Irlanda » a cu-
ra di Angelo Puggioni. 
Napoleone Editore. pp. 
125. L. 1.200. 

e L'IRA parla », a cur a di 
Maurizio Torrealta, Na
poleone Editore. pp. 177, 
L. 1.200. 

U L F G U D M U N S O N , < Lotta 
di liberazlone in Ir landa: 
tra cronaca e storia », Ja-
ca Book. pp. 236, L. 2.000 

Tre libri per meglio capire 
l'lrlanda, la storia della lotta 
accanita del popolo lrlandese 
contro il colonialismo inglese 
sin dai 17. secolo. ma soprat-
tutto la sua realta di oggi. la 
natura deU'attuale scontro nel 
l'Ulster e delle sue prospet-
tive politiche attraverso la 
voce del suoi diretti protago 
nisti. E' questo il pregio in 
primo luogo dei due opuscoh 
apparsi nella collana a Inchie 
ste» diretta da Sergio Milan! 
presso l'editore Napoleone. 

La violenza. cosl come l'lr 
landa e venuta conoscendolA 
oggi, incomincio la sera di sa 
bato 5 ottobre 1968. quando. 
a seguito di una caxica della 
polizia contro una marcia per 
i diritti civili a Deny, 11 quar
tlere cattolico di Bogside 
fu „VH..IO. ii regime di terro 
re conlro la popolazione in-
staurato dalla polizia dell'Ul 
ster. segno P-niz'.o di queUa 
spiraie di fatti di sar.gue, cne 
c-.-.lnr.no nel.'ngocto del "71 con 
la gigantesca cacc:a all'uomo 
organv.zata dal 'esercito tiii.e 
se contro i militanti dell'IRA 

In nTortura in Irlanda*. 
Angelo Puggioni ha racro'to e 
commentato alcune tra le mo! 
t!ssime testimonianze re.se 
pubbliche da prigionieri po 
.itic: e da Internal: nelle car-
cerl e nei « camoi» dell'Irlan 
da del Nord Sono dichiara 
zioni e testimonianze di tor 
ture e umiliazionl subite da 

gli irlandesi. arrestati senza ac

cuse e senza processo grazie 
a leggi speciali. 

In «L'IRA parla», Mauri
zio Torrealta ha raccolto 1 
documentl piu significatlvl 
che presentano 1 programml 
politici dell'IRA Official, ap 
parentato al partito cornunl 
sta e al socialisti iralndesi. 
e dell'IRA Provisional. 1 due 
schieramenti deU'« Irish Re
publican Army», l'esercito re 
pubbllcano lrlandese. L'analisi 
di questi document! e la let-
tura dell'articolo a Questi sono 
I Provisionals». apparso nel 
novembre 1971 sul settimanale 
inglese Neto Statesman cl aiu 
tano a capire i motivi della 
spaccatura dell'IRA. che si £ 
prodotta nel 1969, In seguito 
all'avvento di una nuova dire 
zione, di sinistra, la quale de 
else di cambiare linea. abban-
donando gli atteggiamentl a-
stensionlstici e la tattica unl-
laterale della lotta armata ad 
oltranza 

Un raffronto del documentl 
deile due all dell'IRA ci per 
mette soprattutto di appro 
fondire la comprensione delle 
loro posizioni contrastanti. di 
mettere in luce le divergen 
ze esistenti e di cogliere quan
to di positivo vi e in queste 
posizioni, in una situazione 
cosl complessa e drammatica 

II lavoro del giornalista sve-
dese Gudmunson. apparso nel
la Piccola serie della Jaca 
Book e, come dice lo stesso 
autore. un libro «senza pre 
tese. quasi una cronaca. un 
Inizio per capire 1 fatti d'lr 
landa », che fu. in un certo 
senso ail primo Meridione 
dell'Europa*. Ampiamente do-
cumentato. 11 libro dl Gud 
munson rappresenta un tenta 
ttvo. per la verita abbastanza 
confuso. di Interpretare 1 fat
ti d'Irlanda da posizioni cat-
toliche, di cntica verso la si
nistra europea. che l'autore 
ha sempre cura dl mettere 
tra virgolette. e verso la dl-
rezione di orlentamento mar-

xista dell'IRA official. A par
te questo, il giornalista e riu-
scito ad arricchire la crona
ca dei fatti degli ultimi due 
anni. che occupano la parte 
maggiore del suo lavoro, con 
datt abbastanza interessanti 
sulla situazione deH'economic 
lrlandese, dominata dal capi-
tale straniero e rovinata da 
una guerra di cui e difficile 
prevedere una fine immi-
nente. 

an. so. 

II Premio 
Cortina 
Ulisse 

(m.p.) Premiati ex equo, al 
Premio Europeo Cortina U lis
le 1973, un inglese, George 
Steiner, per il libro « Linguag-
gio e tilenzio » (edito in Ita
lia da Rizzoli), una intent* 
raccolta di saggi, da Omero a 
Shakespeare, da Lukact a SchSn-
berg, • un itallano, Ezio Rai-
mondi per I'opera « Tecniche 
della critica letteraria » (pub
blicato da Einaudi) che riunl-
sce alcune « rillestion! sul 
mestiere di critico» composts 
tra i! '62 • il '66, una inve-
stigazione dissacranta delle me-
todologie verse una ricerca dia-
lellica di nuovi strumenti cH-
tiei. 

Giunto alia 18. edizione, li 
Premio Cortina Ulisse che, crea-
to da Maria Luisa Astaldi nel 
1949 ha in questi anni ulissia-
namante inseguito !• strade dal
le diverse discipline scientificlw 
(nel senso piu largo del tanni

ne) , ha conrennato la propria 
coerenza nolle scelte, la pre* 
pria natura di « ncccssira a — 
non concession! alia moda, nea-
suna parentela con alcuni pro-
mi mondano-lerrerari dl cal si 
laments il profileraro — com* 
risposta alia Istaroa per una 
larga dlrhisione della cultura. 

che parla) fino al Totd inter-
prete dl centoventi film (250-
500 millonl d'incasso ognuno, 
da tre a otto film l'anno). 
• La maschera e Pulclnella 

sono la partenza dl Totd (dl-
minutivo napoletano di Anto
nio), Macchietta a diclanno-
ve anni con 11 frac del non-
no. 1 calzoni del padre a mez-
z'asta e in piu la bombetta. 

Tot6 — nato plccoloborghe-
se al centro dl un quartle
re sottoproletarlo — e capa-
ce di unire alia tradizlone 
della maschera, sostiene Po-
fi. la spinta vitale e anarcol-
de del sottoproletariato. II suo 
sentimentalismo ha l'altezza 
della poesia di Di Glacomo. 
la sua lronia e sublto satira 
perche domlna la maschera, 

Responsabile nel benu e nel 
male dl tutti 1 suol film, con 
la sua cosclenza comica e tra-
glca, Tot6 e spregiudicato 
nell'lnvenzione, ha 11 gusto del 
gesto lncoerente, 1 suol sar
casm! sono secchl e taglienti, 
anche volgari e pesantl, ma 
sanno cogliere l'lnsofferenza 
della platea mlrando a colpi-
re I'ltalia dei ricchl e del po-
litlcanti e sfruttando la for-
ma lmmediata del riferlmen-
to cronachistico che ha acqui-
si to dal teatro. 

Totd non ha mal dlmentl-
cato i lazzi e le smorfie da 
aia estiva e da piazza di mer-
cato della tradizlone naoole-
tana. la vivacita espresslva ed 
11 gusto dello spettacolo, la 
immediatezza dl recitazione 
degli intermezzi comicl delle 
« scenegglate » o degli sketch 
dell'avanspettacolo, «ln grado 
di ribaltare la cupa presenza 
della morte e della fame, su-
blimandola in maschera e at

teggiamentl istintivi, spontanel 
fino alia piu accesa "volga
rita" ». 

«lo so a memorla la mise
ria — diceva — e la mise
ria e il copione della vera 
comicita. Non si puo fare rl-
dere, se non si conoscono be
ne il dolore, la fame, il fred-
do, l'amore senza speranza, 
la disperazione della solitu-
dine dl certe squaliide came-
rette ammoblliate, alia fine 
di una recita in un teatru-
colo di provincia; e la ver-
gogna dei pantaloni sfondati, 
il desiderio di un caffellatte, 
la prepotenza esosa degli im
presari. la cattiveria del pub-
blico senza educazione. In-
somma non si puo essere un 
vero attore comico senza aver 
fatto la guerra con la vita». 

Contrariamente agll altrl 
«comici» italiani. che hanno 
seguito e si sono piegatl al-
l'evoluzlone del costume del 
loro tempo, Totd 6 rlmasto 
sempre fino in fondo guit
to popolare, 1'ultimo Pulcinel-
la per i pubblici dl perife-
ria e dl provincia. 

Egli stesso teneva a sotto-
Iineare il suo sforzo costan-
te dl costruire Totd — anche 
nei film piu , bruttl — con 
una parvenza dl realta, nel 
tentativo di rappresentare in 
c.hiave comica un certo picco-
loborghese Italiano, timldo, 
aggressivo, pauroso e qulndl 
alia fine rldicolo. 

L'elemento piccolo • borghe-
se e quello sottoproletarlo so
no le due caratteristib.ee del
l'arte e della vita di Totd. 
fiempre present! nel suo per-
sonaggio, nel suo tipo di co
micita e nella sua privata 
Ideologla. ma, conclude giu-
stamente Fofl, « dietro il Totd 
maschera e personaggio c'e 11 
tipo di qualunquismo che e 
di Schwejk, in una venatura 
partenopea piu colorita e an
che piu tragica che e in fin 
dei contl quella del sottosvi-
luppo. Nel suo tipo partico-
lare di qualunquismo, nel mo
ment! migliori. nei moment! 
'n cui il peso di Pulcinella 
si fa sentire maggiormente ed 
e piu forte il rapporto con 
la realta da cui proviene, c'e 
una morale assai simile, la 
morale che scandalizza 1 mo
ralist! borghes! e che e in-
vece compresa fino in fondo 
dalla grande lezione brech-
tianan. 

Carlo Di Carlo 

POLITICA 

Analisi del qualunquismo 
G I N O PALLOTTA, « I I qua 

lunquismo e I'avvenfura 
di Guglielmo Giannini s, 
Bompiani. pp. X-182. L i 
re U 0 0 . 

In quale misura l'lnsorgere 
di un neofascismo travestito 
da «Destra naziona!e» pud 
essere ricollegato alle alt re 
eruzioni reazionarie di questo 
trentennio? E II recupero dei 
votl • in libera usctta ». di cui 
parld Andreottt in una cor 
tese tenzone teievtsiva con 
Almlrante. sara possibile co
me !o fu net l»48. dopo che 
le amministrative a Roma e 
nel Sud avevano riveiato per 
la prima volta quanto la DC 
fosse esposla alia concorrenza 
del lest re ma destra? Questi 
intermgaltvl conducono al 
pri nei pale motivo dl interesse 
della rtcostruztnne che Pallnt 
ta ha fatto del piu tmpre-
vedihile e ongmale tra I mo 
vlmentl reazionatl del dopo 
guerra 

Le peculiarila del qualun 
quismo vanno inquadrate. ol 
tre che nelle condizinni del 
I'ltalia mendinnale (e di Ro 
mai all'lndomant della Libe 
razlone, neirestro con cui un 
commedlografo dl Pozzuoli 
che fascista non era stato 
(la tessera l'aveva presa nel 
1941, per ragionl allmenUrl) 

riuscl a rappresentare le fru-
strazionl. le paure. la mise
ria Intellettuale, la volgarita, 
lo sbandamento di tanti pic 
coll e medi borgnesl coinvolti 
nello sfacelo di quello Stato 
fascista in cul avevano cre-
duto a lungo. E vi riuscl an
che perche tall sUti d'anlmo 
non furono studiatl a suffi-
cienza dalla classe dirigente 
emersa daU'esilio. dalle car 
cert o dairibernazlone poli
tica Ma cid non fu chiaro 
a tuttl nei tre anni durante 
i quail brilld la meteora qua 
lunquista. a comlnciare da 
quel 27 dicembre 1944 in cui 
uscl II primo numero del set
timanale sattrico I'Uomo qua 
lunque che in poco tempo a-
vrebbe venduto 850 mila co 
pie, fatto eleggere 32 depu 
Uti alia Costituente e pot atti 
rato una parte dell'elettorato 
democristiano 

Moltt. a sinistra, si affret 
tarono a parlare di un nuovo 
fasclsmo. tradendo. con un 
gludizto sommario II proposito 
di esorcizzare un difficile pro 
blema politico II movtmento 
fondato da Quglielmo Qtan 
ntnt. anche se ebbe ana com 
ponente fascista, non poteva 
essere racchluso In questa de 
flntztone che suscltava ana 
tern! politici, condanne mo-
rail « anche reazloni sul pia

no del gi.isto. ma non aiutava 
a cogliere l'essenza del fe-
nomeno. Lo si deduce da que
sto studio che del qualunqui
smo analizza tn modo partico 
Iare la sintomatologia psicolo-
gica e Viler politico. 

L'A. da lnveoe per dimo-
strato cid che avrebbe ri-
chiesto uno specifico lavoro dt 
scandagllo: l'inflazione e gh 
altrl scon vol gimenti economlci 
determlnatl dalla guerra e da) 
passaggio di esercitl stranieri 
sul terntorio nazionale, quah 
effetti produssero sullo status 
sociale (oltre che sugli umoru 
dei ceti intermedi? E quail fu 
rono gli orientamenti delle 
forze traenti del capltalismo 
iUliano quando prese corpo 
questo grosso movimento anti-
istituzionale nel senso pieno 
del termine, movimento che 
avrebbe potuto compromettere 
la delicau fase del passaggio 
dal post-fascismo alia demo 
crazla? Non pare dubbio che 
solo le forze dell'agraria e 
qualche Industriale abblano 
puntato dawero sulla carta 
Giannini. Sin da allora la 
scelta preferenziale della 
grande borghesia fu lo scudo 
croclato. 

Nel momento in cul non e-
rano ancora chlarl ne la du-
rata ne lo sbocco della col-
laboratlone governatlva tra 1 

partiti antifascist!, 11 qualun
quismo fu perd utilizzato dal 
ceti dominant! come unostru-
mento di presslone e di ricatto 
sulla DC, come un'occasione 
per accelerare il ristabilimen-
to di una solida garanzia bor-
ghese al vertice dello Stato 
cacciando i comunlstl e i so
cialisti dal governo. Grazie a 
Giannini, De Gasperi ottenne 
piu rapidamente la delega pri-
vilegiata del a quarto partito » 
confindustriale. 

II qualunquismo, in conclu 
stone, fu il primo movimento 
di destra con bast dt massa 
che In questi trent'anni abbia 
fatto il portatore d'acqua per 
ia DC, condannandost con cid 
stesso prima alia subalternitt 
e alia corruzlone, poi alio 
sfacelo. Per 11 suo carattere 
non omogeneo. Uplco dt un 
movtmento che aveva solle-
citato e tncorporato ognt aorta 
dl malcontento. fu perd anche 
esposto a un'inlziativa audace 
da parte della sinistra. E a 
prenderla fu Togliattl tn per
sona. Intavolando con Gian 
nlnl nel dicembre del 1946 un 
clamoroso dialogo che avreb 
be accelerato Ia crlst de) 
ncomplesso fenomeno dl psl 
cologia popolare » Impersona-
to dal fondatore dell'UQ. 

Aniello Coppola 

Un tlpico atteggiamento di Totd 

BIOLOGIA 
« Ricordi di un entomologo » 

I carissimi 
insetti 

E' la famosa opera di Jean-Henry Fabre che impresse 
una forte spinta alio sviluppo della zoologia, della 
botanica e delle scienze biologiche in generate 

JEAN-HENRY FABRE, Ri
cordi dt un entomologo, a 
cura di Giorgio Celli. 
Einaudi, pp. 448, L. 10.000. 

Oggi che 11 blologo eserclta 
la sua professlone in asetti-
ci laboratori dalle modernis-
sime attrezzature che aprono 
imprevistl orlzzontl dl lnda-
glne, rlleggere le opere dl Fa
bre aiuta a riscoprire un'epo-
ca, neppure molto remota, 
nella quale i naturalistl cer-
cavano dl svelare 1 mlsterl 
della natura a contatto dlret-
to con la natura stessa, me-
scolando amore a sapienza, 
entusiasmo a osservazione. 

Un vero « poeta degli Inset
ti » fu Jean-Henry Fabre, uno 
sclenziato che ha veramente 
dedlcato la sua vita all'ento-
mologla, anche se non ha la-
sciato alia storia della bio-
logia scoperte eccezionali. Ma 
la sua opera dl dlvulgazlone 
scientiflca, sopratutto questo 

STUDI DI DIRITTO 

Sistema giuridico 
e disparita sociali 

Critica dei manuali tradizionali - Contraddizioni tra 
« contraenti deboli» e « centri di potere economico » 
GIUSEPPE COTTURRI, Dl 

ritto eguale e societa di 
class! - De Donate PP. 
180. L. 1.200. 

La collana «Dissensi» di 
De Donato presenta, nel suo 
n. 44 quello che pud conside-
rarsi il primo serio tentativo 
di un docente di diritto, di 
diritto « private » per giunta, 
dl Investlre, con una critica 
del manuali tradizionali. la 
contraddizione che all'univer-
sita — specialmente nell'in-
segnamento delle materie giu-
ridiche — vi e tra « ricerca » 
e adldattican con la conse-
guenza che potremrao definire 
tragica che tutto 11 perso-
nale laureato In diritto, e poi 
destinato ad infoltire i «cor-
pi separati >i e le cosidette 
libere profession!, viene ad-
dottrlnato alle teorie tradizio
nali in modo da non avere 
dubbi fra cid che si deve rlte-
nere « diritto » (conforme alle 
idee ricevute) e cid che viene 
definlto « politica» (le argo-
mentazionl critiche di chi rl 
fiuta 11 « sistema »). 

In tale contesto — In cul 
peraltro oil manuale di dirhV 
to prlvato degll anni settan-
ta e oltre non e ancora scrit 
to, ne pud esserlo per lo sta
to attuale della dottrlna. an
cora lacerata a fare 1 contl 
con 11 proprio passato e non 
pronta ad offrlre la nuova co-
struzione» — 11 diritto prlva
to come tpotesi generale dl 
lettura della societa civile vie 
ne posto in discussione: e 
l'autore sottolinea che eld che 
10 studente pud rilevare. e che 
il sistema concettuale tradl-
zionale presuppone ima socie
ta senza classl e sperequazlo-
nl, mentre molte leggl attua-
11 rlvelano In manlera lm
mediata la contraddizione tra 
a contraenti deboli» e «cen
tri dl potere economico*. 

Rilevata 1'insufficienza del 
dlscorso tradlzlonale sul sog-
getto. l'autonomla privata. "I 
diritti Foggetttvi. che Impedi-
sce dt vedere che l'autonomla 
«e tanto piu amoia per chi 
sta dalla parte del capltale e 

fmd concorrere a flssare. con 
a propria programmazlone 

"orivata" le condizion! di vi
ta e ! fini sociali della collet-
tivitan. Cotturri. procedendo 
da una analisi storica che per 
molti giuiist! « oositivl» sem-
brera un fuor d'opera. chiar!-
see 11 contrasto fra lo Stato 
liberale cui si chiedeva solo 
di garantire la proprieta pri
vata e la Uberta del com-
mercl. di impegnarsi all'at-
tuazione dl una politica eco-
nomica di sostwmo alle atttvi 
ta produttive del pri vat!. e lo 
Stato democratlco. la cui Co-
stituzione. affidando alia Re-
pubblica il compito dl rimuo-
vere ell ostacoli di ordlne eco
nomico e sociale che, liml-
tando dl fatto la liberta e 
l'eeuaelianza de) cittadint. im 
pediscono 11 pleno sviloopo 
della persona umana e l'effet-
tlva partectpazlone dl tuttl 1 
lavoratorl airorranlzzazione 
politica. economlca e sociale 
del Paese. fa si che nessun 
eiurista formalista — aper Ia 
sola presenza di tale norma 
In un testn positivo • — pos-
sa piu sostenere che le dlspa 
rita di fatto tra si I uomini 
slano « giurldlcamente irrlle 
vantl». 

Declsivo in tale prospet 
tlva. l'invito al giurista ad 
aprire il suo cchiuso mondo 
di tautologie e slllogismla a! 
contributo di altre discipline e 
metodi dt Indagine. non sem 
brando possibile, per la revi-
stone del significatl attribul 
ti alle parole dalle leggi, so 
stituire una pura operazione 
Iogica «alla mancanza dl ana 
list sociale. che sempre ha 
caratterizzato I'opera degli In 
terpreti». 

Salvatore d'Albergo 

SCRITTORI ITALIANI: G. Lopez 

Nel fervido clima 
del dopoguerra 

GUIDO LOPEZ, I verdi I viola e gli aranclonl, Mondadori. 
pp. 284. L. 3.000. 

Verdi, viola ed aranclonl erano rispettlvamente 1 colorl di 
copertma dl tre famose collane dl narratlva delle edizioni Mon
dadori: — la «Medusa», 1 «Grand! narratori italiani» e la 
« Medusa degll Italiani» — e questi smalti edltoriall, dai quali 
si intitola il libro di Guido Lopez (figlio del celebre Sabatino 
commediografo, romanziere egll stesso negll anni cinquanta e 
capo delFUfficio stampa della casa edltrice mllanese per dodici 
anni, dal '45 al '57). che potrebbero far pensare ad un saggio 
sulla politica e l'industria culturale negli anni successivi alia 
fine della seconda guerra mondlale, colorano Invece lo spazio 
centraie dl un'opera autobiografica che Inizia con la rievoca-
zione dell'lnfanzia e dell'adolescenza dell'autore, all'ombra di 
un padre allora notissimo, e si conclude con un commosso omag-
gio alia memoria di Aldo Camerino e dl Dino Buzzati. 

E appunto la parte centraie della narrazione e fondata sulla 
diretta testlmonianza di incontri e scontri con autori e opere 
— da Thomas Mann a Hemingway, da Borgese a Thornton 
Wilder, da Caldwell a Faulkner, da Quasimodo a Morettl — che 
ricostruiscono U fervido clima intellettuale dell'epoca seguita 
alia parentesl del fascismo: ironico e garbato, Lopez, dalla sua 
condlzlone dl osservatore privllegiato all'interno della maggior 
industria editorlale italiana, tesse in una fitta trama le imma-
ginl, ora familiarmente dlmesse ora grottesche, dl autori ce!e-
bri e di personaggi una volta not! ed ormai dimenticati, sullo 
sfondo dl quel sottobosco culturale che costituisce Yhumus 
del lavoro editoriale, valendosi di aneddoti e documentl, di 
ricordi personali e di pettegolezzi. 

Ne risulta un'illustrazlone viva, anche se tutta in superficie 
(non casualmente ferma at a colorl») non solo di un'eta, ma 
anche di una generazione di scrittori, alia quale 11 Lopez stesso 
appartiene, rivelatasl nell'immediato dopoguerra (i a gettonia-
nl» e 1 « medusini», nei confront! dei quali gli anni avvenire 
avrebbero operato una impietosa selezione), una cronaca dl ten-
tativi generosi e di ambizioni sbagliate, di contraddizioni palesi 
e di caute scoperte registrate non con il distacco dello asto-
rico», ma con l'atteggiamento partecipe di chi ne fu, in qual
che misura, protagonlsta. 

In appendice al Ubro si ripubbllca un equilibrate saggio 
Svevo-Schimtz e Saba Cohen, gia apparso In «European Ju
daism », sulla condition juive nell'opera dei due scrittori trie-
stinl, assai interessante nella misura in cui, facendo il punto 
su alcuni nodi del problema, rettiflca o lnvifa a ripensare alcune 
delle posizioni acquisite sin qui dalla critica. 

Enrico Ghidetti 

« Souvenirs entomologiques », 
(nonostante le critiche che 
gli furono rlvolte da lllustrl 
accademlcl per l'eccesslva fan
tasia, per i faclll entusiasmi, 
per lo stile semplice e poco 
consono a pubblicazioni scien-
tiflche, ma anzl proprio per 
questo suo sempre acceso en
tusiasmo, per la semplicita 
dell'esposizione, per la viva-
cllk della narrazione) acqui-
sta oggi una nuova moder-
nlta che ne rende la lettura 
piacevolissima, con 11 suo sa-
pore di cose un po' superate, 
ma che conservano ancora in-
tatto lo smalto della poesia 
e del loro modo dl essere 
In un mondo ormal lontano. 

L'etologia — cioe la scien-
za del comportamento anima-
le — ha comunque In Fabre 
il suo antesignano: la sua ope 
ra e tutta piena di aneddoti. 
dl plccole storie dl anlmali. 
in cui l'istlnto onnlsclente gui-
da le azioni ed 11 comporta
mento; tantl anlmali descritti 
con la vivezza del suol colori, 
nel loro ambiente naturale. Co
sl «lo Sfex dalle all gialle e 
socievole.. in rlposo su dl una 
foglia di vite pienamente e-
sposta ai raggi del sole, Tin-
setto tutto disteso assapora 
voluttuosamente le delizie del 
calore e della luce ». 

Le polemlche che hanno fat
to seguito alle pubblicazioni 
di Fabre non hanno quasi mai 
alcuna eco In questi « Souve
nirs ». Etienne Rabaud e Fran-
gois Picard, due eminenti 
scienziati, furono a capo della 
fazione awersa a Fabre e ten-
tarono In tuttl 1 modi di sva-
lutarlo sclentlficamente con 
un'aspra polemica che durd 
anche oltre la morte del no
stro entomologo. 

Ma anche se I'opera dl Fa
bre presenta delle inesattez-
ze, errorl dl classlficazione si-
stematica, manca dl rlferimen-
ti bibliografici, pecca di an 

tropoformlsmo, non bisogna di-
sconoscere n6 la validita di 
alcune metodiche sperlmen-
tall, ne l'interesse che egli sep-
pe suscitare attorno all'ento-
mologia e che rappresentd la 
spinta per lo sviluppo sue-
cessico della zoologia, della 
botanica e delle scienze bio
logiche in senso generale. 

Indipendentemente da ogni 
valutazione scientifica. I « Sou
venirs entomologiques », pre 
sentano un grande valore an 
che dal punto di vista let
terario: non ci sono solo gli 
insetti a popolare i racconti 
di Fabre. ma una fitta serie 
di personaggi e dl ambienti 

( ( S o u v e n i r s entomologi
ques » rappresentano I'opera 
matura di Fabre: 1'ultimo dei 
dlecl libri di cul si compo 
ne uscl infatti nel 1913 due 
anni prima della morte del
lo scienziato che si spense a 
92 anni nella sua casa in Pro 
venza. La scelta di ripropor 
re al pubblico 1 priml due 
voluml della serie e stata cer 
tamente felice perche non sna 
tura con una selezione a ca 
rattere antologlco la organ! 
cita originaria e la successio 
ne dei moment! emozlonali 
volute dal 1'Auto re e che ren 
dono ogni volume un'opera 
originalissima sul piano narra-
tlvo. Infatti 1 «Suovenlrs» di 
Fabre non si presentano co
me una collezione dl insetti 
catalogati freddamente e 
sclentlficamente entro una te 
ca ma come una concatena 
zione dl quadri animati nei 
quail 11 binomio animale ed 
ambiente formano una unita 
Inscindibile, osservati e descrit
ti da uno scienziato che at 
traverso la conoscenza della 
natura viva cerca di compren 
dere meglio anche git uomini 

Laura Chiti 

TESTI DI TEATRO: Natalia Ginzburg 

Assurdo all'italiana 
NATALIA G I N Z B U R G , 
- c Paesc di mare», Gar-

zanti. pp. 183. L. 2.400. 

Dopo Ti ho sposato per alle. 
gria e altre commedie (Ei 
naudi. 1968), ecco una nuova 
raccolta di tesU scrittl da 
Natalia Gtnzburg per 11 tea
tro: quattro composiziont. 
quella che da U titolo al vo 
lume, e tnoltre Dialogo, La 
porta sbagliata e La parruc-
ca, che e un monologo, o 
meglio un colloquio con inter 
locutori invisibili, o silenziosi. 
o assenti. Questo parlare al 
vuoto 6. del resto, caratten 
stico del personaggi teatrah 
della Ginzburg, anche quando 
esst sembiino avere tra loro 
certi rapporti. I prougonisti 
di tali vioende appartengono 
al sottotnondo intellettuale 
non senza qualche prolunga-
mento nella media borghesia 
benestante e parassitana 
Hanno Impasticciate situazioni 
famlliari, con Untreccl dl ma 
trimonl faliiti. relazlonl extra 
comugali. e uno sfondo dl fl 
gliolanza In atto o in gesta 
zione; la nevrosi, se non di 
chiarata, s u sempre a un 
passo, il suicidio incombe 
quale ultima soluzlone. 

Ma gli Interrogate dl fondo 
della esistenza Individuals 
svoltl secondo una caaistica 
che sa un po' di repertorio 
(quanto alia storia oollettlva, 

non se ne awerte nemmeno 11 
soffio, o semmai un'eco di-
storta e Immeschlnita), sono 
accompagnati e quasi sovra-
statl da probleml piu minuti: 
case troppo vaste o troppo 
anguste, troppo vecchie o 
troppo nuove, apparecchi e 
macchine che non funzionano, 
cameriere mal pagate e co
munque di scarsa efflcienza. 

Tutto cid si esprime In un 
sordo chiacchiericcio, in una 
tessitura verbale dl difficile 
spartizione (soprattutto se le 
persone del dramma superino 
il numero di due), mentre 
l'avartzia delle didascalie. e 
d'ogni altro suggerimento a 
fini dl resa scenica, accen 
tua forse il senso di «fiabe-
sco e spettrale*. su cui voile 
Insistere un critico. A ben 
guardare, questo «fiabesco e 
spettraiea e perd simile a 
quello dei fatti e delle figure 
che trascorrono dinanzi ai no-
strl occhi nei oortometraggi 
pubblicitari televisivl (Caro-
sello e afflnl) o cinematogra-
ficl: sono. in defimtiva, gli 
stessi pupazzl animati. con 
rapparenza della verjta nei 
gesti che compiono. nelle fra. 
si che dicono. ma visti qui nel 
loro rovescio negativo: la 
scienza e la tecnica modeme 
(dalla pslcanallsi all'automo 
bile, alio scaldabagno) non 11 
aiu tano piu; quel che la «cl-
vllta del consumi* dovrebbe 
fornlre per rendere la vita 

comoda e agevole si nveia 
ad essi irraggiungibile per 
mancanza di mezzi, o illuso-
rio, in ogni modo; donde an
che una sensibile regressione 
(ma non meno fallace) dalla 
metropoll verso la provincia. 
dal contesto urbano verso 
quello rurale. 

Questo impaccio, questo 
sgarbo continuo. questa ina-
deguatezza traglcomica non 
solo tra uomini e donne, ma 
tra esseri viventi e oggetti. 
strumenti, cose costituisce il 
segno relativamente originale 
di una produzione che puo 
essere frainte^a per realistica, 
o magari naturalistica, con 
esiti poco soddisfacenti e in 
qualche caso disastrosi sul 
piano della rappresentazione. 
ma che ci guadagnerebbe in
vece. in tutti I sensl. a es
sere considerata come una 
forma specifica di «assurdo 
all'italiana», A trattata dl 
conseguenza. In sede dl spet
tacolo. Per tale via se ne 
potrebbe recuperare, forse. 
nel suol Ilmiti. lo stesso si-
gniflcato sociale; che non e 
tanto di critica, quanto di de-
risione verso determlnatl am
bienti e tip) umanl; per J 
quali I'autrice non auspica. 
cosl ci pare, un riscatto o 
un miglioramento. ma la sem
plice cancellazione dalla fas
cia della terra. 

Aggeo SavioH 
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