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DOCUMENTAZIONI SULLA RESISTENZA 

Due citta in armi 
contro i f ascisti 

Bermani e Be Micheli rievocano le lotte armate di No-
vara e Parma nel luglio-agosto del 1922 - L'insegna-
mento per oggi che deriva da quella tragica esperienza 
CESARE BERMANI, La 'bat-
taglia di Novara'. Sapere 
Edizioni, pp. 3-16. L. 2.900. 
MARIO DE MICHELI, Bar-
ricate a Parma, Librena 
Feltnnelli, pp. 180. L. 1.400. 

Nel luglio del '22 cl fu il 
tentatJvo di realizzare sciope-
rl regionall capaci dl blocca-
re l'offensiva fasclsta nelle 
parti non ancora conquista-
te dallo squadrismo agrario. 
Furono, insieme alia resisten-
za di singole citta, dove il 
proletariate fu in prima fila, 
battaglie sfortunate. In ago-
sto, di fronte alia marea mon-
tante del fascismo, ci fu lo 
sciopero generale nazlonale, 
indetto dall'AHeanza del lavo-
ro, con gli equivoci e l'epilo-
go a tutti noti. Essendo sta-
ta cosl smantellata, nel giro 
di poco piu di un mese. la 
residua forza della classe ope-
raia urbana, per tradizione la 
meglio organizzata e la piu 
combattiva, e avendo di fatto 
lo Stato liberale gia capito-
lato, furono poste allora le pre-
messe della messa in scena 
della marcia su Roma. 

U libro di De Micheli sui
te giornate d'agosto. di cul 
Guido Picelli e gli Ardlti del 
popolo furono al centro. e 
una ristampa dell'opera rie-
vocativa gia pubblicata nel 
'60. che ora appare con una 
prefazione di Giorgio Amendo-
la; il libro di Bermani, es-
Benzialmente e riccamente do-
cumentario, e presentato da 
luia introduzione di Alfonso 
Leonetti, allora redattore ca
po deU'Ordine nuovo neli'as-
senza di Gramscl, e ricostrui-
see la cronaca delle giorna
te di luglio nella citta pie-
montese. Siamo, in entrambi 
i casi, al punto dell'unica re-
sistenza in armi alia «con-
quista dello Stato» da par
te delle bande reazionarie. e 
in entrambi I casi 1 comunl-
sti sono al centro di uno sfor-
tunato ma esemplare tenta
t ive 

Entrambi 1 libri, per vie 
diverse, dimostrano come nel-
restate del '22, dl fronte alia 
coscienza improvvisata e al-
l'organizzazione improvvisata 
del problema miiitare. impo-
sto dall'avversario di classe, 
mantenesse il primo posto la 
questione politica dl un piu 
vasto schieramento contro f-
fensivo. A Parma, ma soitan-
to a Parma, un minlmo dl 
unlta politica ci fu, come cl 
fu un'organizzazione di popo
lo e un capo, e cl fu quindl 
una vittoria tattica e ideale di 
grande momento, come sot-
tolinea Amendola. A Novara 
ci fu, come nel Rlsorgimen-
to, la sconfitta, prima sul pia
no politico poi su quello ami-

Ma le tesl sono diverse: 
per Bermani - Leonetti si 
tratto. a Novara, dell'« occasio-
ne mancata della riscossa pro-
letaria antifascistan; per De 
Micheli - Amendola, a Parma, 
di un'« ultima valorosa bat-
taglia di retroguardia », la cui 
sorte era gia segnata, in un 
contesto piu vasto II confron-
to fra le due tesi non fmi-
sce qui. nasce anzi a que-
sto punto. dalla introspezio-
ne della diversa dinamica e 
rilevanza del due episodi. Non 
e un caso che un altro li
bro (Primo Savani, Antifasd-
smo e guerra di liberazione 
a Parma, Parma. Guanda Edl-
tore. 1972. pp 261, L. 2500) 
faccia delle battaglie e delle 
lotte del '22 la premessa del
la resistenza armata e di una 
piu vasta riscossa e strategia 
politica democratica, che nel-
l'esperienza degli anni venti 
trova la sua matrice piu pro-
fonda. 

Leonetti racconta come a 
Torino nelPestate del 22 fu 
presa « l'iniziativa e la respon-
sabilita di entrare in contat-
to con Serratl. direttore del-
V Avanti! a Milano. e con il 
capitano Giulietti, per le orga-
nizzazionl operaie di Genova. 
al fine di concordare una 
azione unitaria per le tre cit
ta e quindi per le tre regio-
ni: Piemonte, Liguria. Lom-
bardias. Ma 1 primi a ritirar-
•i furono gli a autonomi» li-
gurl; e poi li seguirono 1 so
cialist! lombardi. A Parma, in-
vece, anarco - sindacalisti, so-
cialisti, repubblicani, in par-

I te ex combattentl, comunl-
stl, si fusero in qualche mo-
do nel crogiuolo della lotta 
e della difesa. sia pure sol 
tanto In un ambito locale. 
Questo elemento del locall-
smo, della parziulita di una 
visuale politica. che pure do-

veva necessariamente sovrasta-
re, e che non poteva essere 
piu quella turatiana o rifor-
mistica, o democratica di cen-
tro-sinistra, e l'elemento unl-
ficante, da luglio ad agOsto, 
di queste ed altre situazionl. 
Ed equivaleva. ancora. ad un 
segno di lmmaturlta. 

Ma «quello che altrl face-
vano — scrlve Leonetti — era 
proprio capitolare». I comu-
nisti non capitolavano, ma non 
potevano nemmeno vincerla 
sui fascisti. perche in Piemon
te dove erano piu fortl risul-
tarono isolati fin dall'inlzlo 
anche se tentarono approcci 
nel confronti del giolittianl, 
essendo in questo sconfessa-
ti perd dalla direzione bqr-
dighiana del partito; perche 
non poteva essere sufficiente 
spuntarla sul doppio terreno 
politico - miiitare In questo 
o quel luogo. come accadde 
a Parma, quando 11 problema 

Socialismo 
« contadino » 
GIUSEPPE CARLO MARI
NO, c Socialismo nel lalifon-
do », ESA, Palermo, pp. 270, 
L- 2.500. 

(l.t.). Attraverso la ricostru-
aione della vita e dell'opera 
di Sebastiano Cammaren 
Scurti, un dingente del movi-
mento contadino della Sicilia 
occidental agh inizi del '900. 
11 saggio del Marino fomisce 
sufficient! dementi di anali-
si dell'ideologia di quel so
cialismo dell'tnterno (come lo 
ha defmito Giuliano Procac 
ci), cioe delie campagne, che 
ai contrappose al socialismo 
radicaleggiante ed «awoca 
tesco» del centri urbanl del 
la Sicilia orientate. 

La contrapposizione fra 1 
due tipi di socialismo (quello 
urbano accusato dal Camma-
reri Scurti di non combatte-
re a sufficienza o addirittura 
di colludere con te forze del
la conservazione % sociate e 
quello contadino, chiuso in 
una vlsione puramente trade 
unionlstica e stndacaie) nma-
•e una castante del socialismo 
iiciliano fino aU'awcnto del 
Saacismo-

unitario era molto piu vasto 
ed abbracciava tutto il pae-
se, investendo il rapporto fra 
forze democratlche e forze so* 
ciallste. 

Queste «cronache del tem
pi » sono ancora oggi utill, 
proprio perche mostrano dl-
vergenze nella interpretazione 
della « lezione » che dovrebbe 
dlscendere da quel fatti. In 
ultima analisi siamo post] dl 
fronte a dlversl attegglamen-
ti, nel passato come nel pre-
sente. Soltanto glungendo a 
cogliere in pieno il signlflca-
to politico generale dl queste 
pagine di cronaca, fra le piu 
alte scritte allora dal prole
tariate Itallano in difesa del
la democrazla ltallana e per 
il suo svlluppo nella direzio
ne del socialismo, si pud af-
ferrarne anche la validita — 
e 11 limite — sul terreno pro-
priamente storico. Esse sug-
gerlscono, anzi, una indaglne 
dl maggiore respiro, su tut-
ta quanta la scacchlera na
zlonale, del resto molto artl-
colata. fra 11 luglio e l'ago-
sto dl quell'lnfellce ed esal-
tante (per nol) 1922. 

Enzo Santarelli 

Disegni di Porzano 
Le «Edizioni carte segrete» pubbllcano nella collana 

«presenza graficaw diretta da Alfonso Quattruccio una 
serie dl disegni a china che abbracciano 20 anni di attivita. 
II libretto (102 pagine, 3.000 lire) reca una introduzione 
dl Dario Micacchi che dl Porzano dice, fra l'altro: «Se 
leri era Irrltante con la sua ironia e la sua crltica soclale, 
oggi e sospetto per la sua volonta dl costruirew. NELLA 
FOTO: «Guscio umano» china a due colori e grafite. 

INDAGINI DI COSTUME 

Spietata la giustizia 
sotto la «Serenissima» 

Una ricognizione fra novantuno casi di condanne capitali comminate a Venezia dal 
737 al 1791 — Reati politici e comuni perseguiti con la medesima sbrigativita 

GIUSEPPE TASSINI, «Al-
cune delle piu clamorose 
condanne capitali eseguile in 
Venezia sotlo la Repubblica >, 
Filippi editore in Venezia. 
pubblicazione in fascicoli 
settimanali. L. 250 cad. 

Dove eslste la pena di mor-
te — e 11 discorso e ancora 
attuale — uno sbagllo lrrl-
mediabile e sempre posslbile. 
Pure, a dar retta al cronisti 
deU'epoca, 1 Venezianl non an-
darono oltre 11 planto per l'ln-
giusto patibolo del povero for-
naretto Pietro Faciol o per lo 
strangolamento in carcere del 
meno noto ma altrettanto ln-
nocente Antonio Foscarini. SI 
risentivano molto piu per gli 
sbagll del boja che per quelll 
del giudice: un nodo da cape-
stro mal fatto e. per gente di 

mare, piu lnammisslbile dl 
un errore giudiziario, forse 
perche nella giustizia non si 
ha fiducia, nella tecnlca si. 
Quando 11 3 luglio 1713 la cor-
da che eccedeva In misura 
aprolungb per lunga pezza* 
l'agonia dl Antonio Codoni, 
garzone dl bottega un po* la-
druncolo, 1 barcajoll tumul-
tuarono — o EM! buon no
ma, impara meglio il tuo me-
stiere. Non vedi che il lac-
do e troppo lungo? » —, per-
cossero 11 carneflce, as'tntro-
misero i birri e ne sorse un 
tal tafferuglio che molta roba 
andd perduta. alcuni restaro-
no $oftocati„ e altrl, caden-
do in acqua, miseramente an-
negarono ». 

La lente con cul Giuseppe 
Tassini, stravagante e otto-
centesco spigolatore dl cose 

PSICOLOGIA 

Come si forma 
il linguaggio 
PETER HERRIOT, La psicologia del linguaggio, Laterza, pp. 
226. L. 2 800. 

La psicologia del linguaggio, in quanto studio del linguag
gio come capacita del cervello umano al pari delle altre sue 
capacita (memoria, percezione. apprendimento, ecc) , studiate 
appunto dalla psicologia, risale alia fine del XIX secolo. ed 
e dovuta quasi esclusivamente all'opera dl psicologl. 

Essa e stata rilanciata, per una serie di fattori che ren-
devano propizio il momento, attorno agll anni cinquanta, que-
sta volta come esplicita e dichiarata collaborazione tra linguistl 
e psicologl nella quale clascuno metteva a disposizione dell'altro 
le propne conoscenze. Per sottolineare questo aspetto alia 
neonata discipHna venne dato il Dome di «psicolinguistlca» 

E' di questo secondo periodo che si occupa il libro di 
Herriot. Nonostante, come si e detto sopra, la psicolinguistica 
abbia ormai piu di vent'anni. In Italia non e apparso nulla o 
quasi nulla in merito. E' solo quest'anno che sono apparsi, 
ad esempio, testi utili suirargomento (A. Leontjev. Psicolin
guistica, Editor! Riuniti) e Tormai classico Linguaggio e Co-
munwazione di G. Miller (La Nuova Italia). Abbiamo perd 
notizia di varie altre traduzioni in corso di approntamento. 
In questo quadro il libro di Herriot e indubbiamente utile, 
poiche. anche se manca di prospettlve o ricerche originali, 
offre un quadro analitico e dettagliato della maggior parte 
delle ricerche che si sono svolte in questo campo dagli inizi 
della psicolinguistica ad oggi. Esso raggruppa tali ricerche 
secondo uno schema consueto in base al loro contenuto 
prevalente. 

II primo capitolo e dedicato agli studi della capacita 
fonologica (percezione del suoni linguistic!) e della capacita 
sintattica (percezione della struttura della frase). H terzo capi
tolo riguarda lo studio del significa to, il quarto passa in ras-
segna le ricerche sull'apprendimento del linguaggio nel bam-
b:no. i: sestc infine affronta l'arduo tema del rapport! tra 
linguaggio e pensiero 

Nel complesso, dunque, una rassegna aggiomata e detta
gliato. Cio che manca purtroppo e un quadro teonco di rife-
rimento nel cui ambito questa massa eterogenea di ricerche 
possa essere interpretata nella sua giusta luce e valore. Se 
qualche tentativo si fa in questo senso esso awiene in una 
direzione sbagliata (cap. 7). Bisogna infatti conslderare che 
la psicolinguistica, ancorch^ giovane, ha subito nel corso degli 
ultimi tredici anni un radicate cambiamento (cosl come la 
linguistica e in larga misura la stessa psicologia) dovuto alia 
opera rlnnovathce del hnguista americano Noam Chomsky. 
Questo mutamento ha determinate in sostanza, la fine della 
linguistica strutturahstica ed ha altresl inferto un colpo 
mortale alia concezione comportamentlsta, basata cioe sulla 
associazione stimoio risposta. che aveva fino ad allora dominate 
la psicologia 

Hernot. pur rendendosi conto di questa rivoluzione, del 
resto documentata dalle stesse ricerche che egli nporta. cerca 
falicosamente di ricondurre quest! nuovi element! al vecchio 
paradigma comportamentista, piu o meno modificato, e cosl 
facendo dimostra di non renders! conto della incompatibility 
di pnncipio esistente tra le due concezionl. 

Francesco Antinucci 

Guida alfabetica 
• La linguistica-Gulda alfabetica » a crura di Andre Martinet 
(RiZ20li. pp. 463. L. 5 000). 

(a.1.1.). ET un repcrtorio dl vocl « dl tutte le teorle e dl tutte 
ie tendenze della linguistica contemporanea,». Si tratta di una 
opera collettiva, realizzata con la collaborazione di frequen-
tatorl dl un semlnarlo di studi guidato dal curatore nel 1966-67 
all'£co/e Pratique des Hautes Etudes. 

veneziane, osserva 1 fatti e 
talmente vicina e aderente ad 
essi che ogni prospettiva sto-
rica si perde, sfumata agli 
orli, e resta ingrandito 11 per-

sonaggio, l'oggetto, vivo come 
fosse oggi, senza giudizio o 
criterio, senza ombra di criti-
ca: un vero invito per chi ama 
aggiungere da solo e critica 
e prospettiva senza la sugge
s t i o n di una cultura lette-
raria. Cosl il conte di Car-
magnola il traditore della roc-
ca di Lepanto e altrl perso-
naggi che si vogliono illustri 
sono trattati alia stessa stre-
gua deU'ultima meretnee pa-
dovana o deli'oscuro sodomi-
ta giustiziato solo per aver 
tagliato con un coltello le 
stringhe dei calzoni di un ra-
gazzetto di famiglia patnzia, 
senz'altro concludere. 

Perche con la polizia e con 
1 giudici della Serenissima 
e'era poco da scherzare: com-
mmavano pene capitali per 
soli a pravi intendimenti» an
che abortiti prima dell'azio-
ne, anche testimoniati da 
qualcuno che, mentre il de-
nunciato finiva squartato, si 
al Ion tana va puntualmente dal
la scena con favolose ta-
glie guadagnate a a mezzo del
la delazione». Sulla Serenis
sima e Ie sue sentenze, Tas
sini non discute: le confes-
sioni ottenute a in mezzo al 
tormenti»; i processi al ga-
loppo; le testimonianze unl-
laterall e interessate; te sen
tenze eseguite dalla sera al 
mattino, sono per il Tassini 

antiromantico, quasi presago 
di finire nella fossa comune, 
la quintessenza della ragion 
di Stato. Ma non e questo 
un libro da far critiche al-
l'autore. che non aveva pre-
tese diverse da quelle dl rac-
contare. 

Ce n'e per tutti. Chi oggi 
sa di furti d'arte pud riflet-
tere sul casi di Vincenzo Ne
gro (1520) che *di giorno la-
ceva la gatta morta in chie-
sa e di nolte andava ruban-
do lino a saccheggiare dodi-
ci parrocchien e che, essen
do, oltre tutto, false mone-
tario. per scampare al pro-
cesso tradl tutti i suoi sea-
gnozzi flnendo Iui — 11 traffi-
cante in grande stile — libe
ra e loro — poveri Iadri sa 
commissione — decapitati, e 
strangolati o squartatt. 

Per il sociologo non sara 
arduo indovinare come mal 
quattro fra I piu ricchi e no
ti patrizi del '500. giovanl e 
annoiati. per puro divertimen
to si dessero al ladroneccio e 
alle scorrerie. Per lo studio-
so dl certo Machiavelii, una 
delizia vedere come la Sere
nissima sapesse mspegnere in 
sul nascere* qualsiasi tenta
tivo di sedizione. fino a man-
dare a morte uno che avesse 
solo sussurrato a un viclno: 
mChe did, la /acciamo que

sta sommossa? ». 
E* prevista tutta la gamma 

della cronaca politica e no, 
In questl novantuno cast di 
« morte a Venezia » sceltl fra 
i centlnaia nei c Redistil dei 
giustiziat)» della Marciana, 
dal 737 al 1791. Ce tutto: 
I tumult! studenteschl portatl 
avanti fino ad esigere — udl-
te, uditel — la condanna ca
pitate degli sbirri; le fero-

cl e razziste accuse contro gli 
ebrel; 1 delittl banall e ca-
suall punitl alia stessa stre-
gua (tormento piu o meno) 
delle meditate trame dl aman-
tl diabollcl; le norrende fan
tasies che portarono Biagio 
• luganegher » a condire 11 suo 
famoso «sguazeto» con car-
nl dl fanclullo. le prodezze 
del «monachlnl» stupratorl 

In questa danza ora ma-

cabra, ora leggera, ora stori-
ca, ora episodica — e'entrano 
Turchl, Asburgo, Slavl, be-
stemmiatori, concubine, ret-
torl, servl. padroni, pappa e 
Scaligeri —, Marin Faliero 
finisce col diventare un vol-
gare becco adala bela mu-
gier, altri la gode, lu la man-
tien»; 11 povero fornaretto 
e ricacciato in fondo alia no
stra memoria e dalla sua 
« sfortuna » la giustizia vene-
ziana esce perfino purificata. 
E perche no? Era la miglio-
re, nell'Europa dl quel mil-
lennlo. a Oh quai rimorsi — 
esclama 11 Tassini — avran-
no straziato I'animo dei 40 
della Criminate! Oh, come i 
loro sonni saranno stati inter-
rotti dall'immagine e dalle ul-
time parole del condannato! ». 
Figuriamoci! Ma questo qua
si incredibile libro usclto In 
acople 1500» da una delle 
rare tipografe artiglane che 
ancora resistono all'ondata dei 
trust editorial!, - e di quelll 
che dawero toglie 11 sonno 

Elisabetta Bonucci 

TESTI DI STORIA 

L'ecoiiomia 
nel mondo 

antico 
Arriva con un vistoso ritardo anche da noi il li
bro di Heichelheim dai fortissimi limiti ideologic! 

FRITZ M. HEICHELHEIM. 
u Sloria economlca del mon
do antico», Laterza, pp. 
1.254 + LXX IH , L. 12 000. 

Pubblicata In tedesco nel 
1938 e successlvamente tradot-
ta in inglese nel 1938, la «Sto-
ria economlca del mondo an
tico » di Fritz M. Heichelheim 
compare oggi in itallano per 
i tipi di Laterza, con un'acuta 
Introduzione del giovane sto
rico Mario Mazza, ma purtrop
po privata delle importantissl-
me note (questa e senz'altro 
la lacuna piu grave, di questa 
edizione peraltro curata e con 
una buona traduzione di Ser
gio Sclacca). Nell'introduzio-
ne Mazza afferma — e a ra-
gione — che questa «Storia 
economica » appare un'opera 
irrimediabilmente « datata »: 
e credo proprio che In que
sto suo esser «datato» il li
bro abbia nel contesto attua
le degli studi specializzati co
me dell'informazione colta in 
genere una sua validita che 
travalica 11 limite occasionale 
di un ripescaggio di interesse 
storiografico. 

II libro di Heichelheim na
sce da un singolare connubio 
tra le posizioni ideologiche e 
metodologlche dello storico 
dell'economia A. Spiethoff e 
la ricerca filologica della c.d. 
«scuola di Monaco» capeg-
giata da W. Otto, nella tem-
perie culturale della repub
blica di Weimar. Collocata in 
questo quadro, l'opera risulta 
immediatamente chiara ed e-
sprime in modo perfetto i me-
todi, la dottrina, i limiti di 
quei maestri ed ispiratori. In-
vano il lettore cerchera nelle 
pagine di questa « Storia eco
nomica » delle descrizioni ac
curate dei processi produttivi, 
i slgnificati delle forme dl 
valore, i processi socio econo
mic! di accumulazione della 
ricchezza, il cui posto in una 
Economic History dovrebbe es
sere piu che scontato: l'inte-
resse di Heichelheim e appun
to in primo luogo sulla ricer
ca di uno «stile econnmicon, 
interesse mutuato dal suo 
maestro Spiehoff, e 1 mezzl, 
fornitigll dalla sua stermi-
nata conoscenza delle fonti 
letterarie, epigrafiche, numl-
smatiche, papirologiche ed ar-
cheologiche e da lul perfet-
tamente dominati, lo splngono 
alia ricerca di una tipologia 
economica — cosl oggi si dl-
rebbe — basata in primo luo
go sulla circolazione del ca
pitate (con il noto equivoco 
tra «capitate.» antiro e ca
pitate moderno). 

Le conseguenze di questo 
metodo e di queste premesse 
di tipo Ideologico sono vaste 
ed evidentl. fl quadro della 
economia antica, sia vicino-
orientale che greco-romana. ne 
risulta fortemente appiattito 
e manca della necessaria dia-
Iettica interna ed esterna, na-
to com'e dall'ansia di forrhu-
lare un dlsegno dl a storia 
universale », In cui, nonostan-
te l'approccio economlco, ri-
corre costante una vena spl-
ritualistica; e infatti carat-
terlstico e conseguente che 
nella trattazlone rlsultino pri-

vileglate le parti relative al 
mondo antico-orientate, a 
quello ellenlstlco e a quello 
tardo-antlco. 

Le preferenze dl Hei
chelheim vanno senz'ombra 
di dubbio alte economle pla-
nlficate dall'alto ed al «dirl-
gismo » accentratore delle mo
narchic del faraonl, del Tolo-
mel, del tardo impero roma-
no, nelle quail egli vede rea-
lizzarsi un perfetto funzlona-
mento delle burocrazie ed uno 
sfruttamento «oculato ed 
umano » delle rlsorse naturall 
e della manodopera. E cosl, 
giunto al punto dl splegare 
perch6 quel mondl siano crol-
lati, l'autore rivela la propria 
mcapacita dl trovare motlvl 
intern! alle vlcende economl-
che, ma 6 costretto a chlama-
re In causa fattori esterni, 
come conquiste dl barbari o 
dl potenze nemiche o un decll-
no spirituale. 

L'opera e la vlcenda perso
nate di Heichelheim rappre-
sentano oggi un monito au-
torevole per tutti coloro che 
intendono affrontare l'lndagi-
ne storico economica ignoran-
do (o peggio sclmmlottando) 
i metodi del materialismo dia-
lettico. II libro dl Heichel
heim, tutto impregnato della 
visione trionfalistlca del ca
pitate, vedeva la luce nel 
1938, alia vigilia del piu co-
lossale scontro bellico della 
storia determinato dalle fer-
ree leggi del capltahsmo e 
deU'lmperialismo, che aveva-
no gia costretto aU'eslllo, as-
sieme ad altri membri delPin-
tellettuallta ebralca tedesca, lo 
stesso Heichelheim, questo 
fervente ammiratore della bu-
rocrazia prussiana e delle ca
pacita incivilitricl del capita
te. Ed all'autore non restava 
che concludere melanconlca-
mente 11 suo libro con un so-
gno di restaurazione del co-
smopolitismo capitalistico. 

Mario Torelli 

La civilta 
dei Fenici 

SABATINO MOSCATI, a 1 
Fenici o Cartagine», UTET, 
pp. XV+730. L. 16.500. 

(a.b.) E' l'ottavo volume del
la collana «Societa e costu
me)), diretta dal professore 
Mario Attilio Levi, che inten-
de fornire un vasto panora
ma per la conoscenza del 
mondo che preesistette e In-
flul, quindi, sul divenire del
la societa italiana. Dopo i vo-
luml sulla Grecla antica, su 
Roma antica, ecco questo sul 
Fenici, articolato in tre vaste 
sezioni (Vita privata, vita so-
ciale, vita pubblica), essenzia-
le alia comprensione della 
components orientate (attra-
verso Cartagine) nel piu an
tico formarsi della civilta sto-
rica in Italia. L'importante 
studio da largo risalto infatti 
alle manifestazionl di quella 
civilta nel territorio itallano. 
II volume e riccamente cor-
redato di illustrazioni. 

COSA SI LEGGE ALL'ESTERO: FRANCIA 

Sono adesso sei 
i «cahiers»su Proust 

I « Cahiers Marcel Proust» 
pubbllcano. periodlcamente, 
non solo quanto di inedito e 
ancora possibile reperire del 
grande scritore francese ma, 
soprattutto. contnbutj critici 
di vario genere, che possano 
aggiornare esaurientemente 
sull'autore della Recherche. 

Questl «Cahiers» sono 11 
luogo d'mcontro di quanti, 
studiosi di Proust o testimo-
ni della sua vicenda umana 
ed artistlca, si interessano ad 
una conoscenza non occasio
nale dell'opera proustiana. <E" 
un po'. comunque, nella tra
dizione francese la costituzio-
ne dl associazionl altrimentl 
note come « Amis de._ ». che 
si prefiggono la conoscenza, 
e la d.vulgazione dell'opera 
di uno scrittore scorn parso e 
su cui ormai 11 giudizio del
la critica e pressoche Con
corde). 

At primi due «quademi» 
(L'Umvcrs midical de 
Proust di Serge Behar e Au 
bal avec Marcel Proust del
ta Bibesco) se ne affiancano 
ora altri quattro. pubblicati 
da un anno a questa parte. 

H «cahlerji n. 3 {Textes 
retrouvis - Reculllis et pre-
sentes per Philip Kolb, Galli-
mard. pp. 427, 21F) e varia-
mente articolato, secondo un 
dlsegno filologico dl sistema-
zione che rispecchia 1 modi 
e le circostanze della com-
plessa recherche proustiana 
La prima parte di questo vo
lume riunisce undid fram-
mentl, o capitoll, di Jean San-
teuil; vl si aggiungono. poi. 
altri scrittl che fanno luce 
su alcune pagine e personag-
gl proustlanl, oltre ad una 
paglna su Senancour. La se-
conda parte ' presents. In or-
dlne cronologico. scrittl va-
ri pubblicati da Proust su 
riviste e giornall: saggi, por
traits, recension!, risposte ad 
inchleste. Nella terza parte 
del volume, l'A. raccnglle una 
completa bibliografia dl 
Proust, comprendente un 

periodo che va da! 1892 al 
197L Gli undid framm»nti, 
che compongono la prima par
te del volume, sono testi non 
ancora pubblicati e che il 
Kolb ha potuto recuperare fra 
I manoscritti di Proust. Su 
Proust, scrittore di moltepli-
ci interessi, ancora, salvo ra
re eccezioni (Bataille, Poulet, 
Deleuze, Blanchot, Genette, 
per i franees!; Debenedettl e 
Macchia da noi) non si sono 
avuti, specie nell'anno del 
centenano, studi, dawero ori
ginal!. Ad una prima fase dl 
raccolta di scritti. edit! ed 
Inediti, non sono seguiti rile-
vanti risulta ti cnticl. 

La critica dei catted ratict 
o, se si vuole, dei sorbonna-
gres, che cura ognl «detta-
glio» ma la cui expertise fi
lologica vanlfica ognl altra 
ipotesi lnterpretativa, si ri-
tiene paga dei risulta ti ac-
quisitl, e addirittura. gelosa 
dei contributi dei cosiddetti 
«irregolari ». Ne le biografie 
— non esclusa quella del Pain
ter — hanno fornito. al di la 
dl una storia cronologicamen-
te costruita su dati anagrafi-
c\ o testimonlall, llnizlo al-
meno di nuove capacita dl ca-
pire l'autore della Recherche. 
MB, e ovvlo, questo e un di
scorso che esula un po* dal
lo spazio riservato ad una 
breve rassegna come questa, 

H «cahiers n. 4. presenta 
una ricerca di Jacques Ca-
zeaux: L'icriture de Proust 
ou I'art du vitrail (id. pp. 
204, 22F). Nel primo capitolo 
l'A. descrive la sua «chia-
ve» di lettura della Recher
che, mentre i capitoll suc-
cessivi non sono altro che del 
«sondaggi» dell'opera prou
stiana, portati avanti evi-
tando qualsiasi tipo di «si-
stremazione». II Cazeaux la-
vora su passaggl dell'opera 
di una certa ampiezza; co
me quello de La Prisonniere 
per esempio, su cul egli cerca 
di c rendere sensibile un pro-
cedimento costante nella Ri
cerca, la divisiones: cioe, la 
capacita di cogliere un perso-
naggio (un «essere*) abbor-
dandolo da due latl opposti 
e ricondurlo a ad una super-
ficie riducendo la sua pre-
sunta profondita*. 

Nel «cahier» n. 5 si pud 
leggere una testimonianza di 
Maurice Duplay: Afon ami 
Marcel Proust. Duplay. figlio 
dl un eminente chirurgo che 
era l'amico del padre di 
Proust, ha nove anni di dif-
ferenza con lo scrittore. Fra 
di loro si stabill una salda 
amicizia, di cui il Duplay ha 
conservato una messe dl cri-
cordi a dawero preziosi. 

II «cah!er» n. 6, infine, 
raccoglie, la prima serie di 
Etudes proustiennes che si 
propongono di pubblicare e 
commentare testi inediti atr 
tingendo al fondo Proi*,t del
ta « Bibliotheque Nationale* 
e dl cui si conosce l'eccezio-
nate ricchezza. Ognl numero 
comprendera varie sezioni: 
una di « studi critlcl», una dl 
«Inediti». una riguardante la 
« bibliografia » ed una per re
cension! sintettche. Dopo que
sto primo numero che viene 
collocato. appunto nella col le
zione del «Cahiers Marcel 
Proust» altri ne seguiranno 
con perlodicita annuale. 

Nino Romeo 

IN LIBRERIA 
II campo delFarchitettura 

VITTORIO GREGOTTI « I I 
territorio dell'architettura», 
FeltrinelU, pp. 182, L. 2.000. 

(la. bo.) II campo dell'ar
chitettura, con la esplosione 
delle citta, 11 sorgere delle me-
tropoli, la sparizione delle dif-
ferenze una volta profondissl-
me fra vita urbana e rura
le, tende ad allargarsl sem
pre piii. L'architettura aspira 
sempre ad essere il mezzo 
per ordlnare 1'intero ambien-
te umano, in modo da offrl-
re migliori possibillta all'ln-
sediamento umano. Ma que
sto ampliarsi di scala della 
architettura rimane piu po-
tenziale che effettivo come 
constata il Gregotti In questo 
suo stimolante saggio. 

Questo libro tratta del « ma
terial! dell'architettura », che 
sono anche 1 dati, 1 modelll 
usatl nella progettazlone ecc; 
della forma del territorio (e 
questa e la parte piu nuova 

e interessante: vedi ad esem
pio te annotazioni su come 

4sl modlflca la percezione del 
paesagglo in relazione al mo-
dificarsi, oltre che del valo-
rl di base, anche delle ottlche 
figurative, e sul ritardo della 
formazlone di una wstrumen-
tazione a llvello formate » per 
intervenlre su un ambiente 
che si modifica sempre piu 
velocemente; del rapporto ar-
chitettura-storia; e infine del 
«tipo, uso, significato». In 
questo capitolo si rileva che 
la industrializzazione edilizia 
comportera « una piu ampia 
pressione diretta sul consu-
mo con un'offerta sempre piu 
predeterminata». Verissimo: 
ma si tratta di adeguare an
che la lotta politica a que
sta situazione, orientando una 
richiesta di massa, organlz-

' zando il mercato, in modo da 
non lasciarc spazio alia ma-
nipolazione consumista del bi-
sogno. 

Vivace vita di Bisanzio 
mm 

Una miniatura bizantina 

T. TALBOT RICE, «Bisan
zio » Zanichclli, pp. 151, lire 
2.000. 

(g. be.) Nella seconda pun-
tata del telefilm di Rosselli-
ni «L'eta di Cosimo», recen-
temente apparso sugli scher-
mi TV, lo spettatore ha in-
contrato un personagglo ai piu 
misterioso: Gemisto Pletone. 
Era giunto a Firenze per 11 

concilio di unificazione del 1439 
e fu colui che convinse Co-
simo de' Medici a fondare la 
accademia neoplatonica. Ge
misto e stato forse il filoso-
fo piu importante di quello 
impero bizantino, finito nel 
maggio del 1453 con la cadu-
ta di Costantinopoli (Bisan
zio) di fronte agli assalti del
le truppe di Maometto II. A 
parte il lungo periodo che i 
bizantini dominarono in Ita
lia (nell'Esarcato, a Ravenna), 
non si puo dire dawero che 
l'influenza della loro cultura 
sullo sviluppo del Rinascimen-
to italiano sia molto conosciu-
ta, non a livello degli spe-
cialisti, naturalmente, ma 
nelle scuole. Ne sono molto 
conosciute le vicende storiche 
di quella compagine romano-
ellenistica centro della chiesa 
ortodossa, mentre sono sotto-
valutati i fitti rapporti com

mercial! che ebbe con le cit
ta italiane e il peso che eser-
cito sull'oriente (sulla Bulga
ria e la Romania, ad esem
pio). 

Una esposizione divulgati-
va, ma abbastanza completa, 
e quella fornita da Tamara 
Talbot Rice che mira a sot
tolineare l'importanza di Bi
sanzio che essa ritiene « enor-
me» per la cultura occiden-
tale. Tale impostazione fa per-
no su una illustrazione assai 
vivace della vita di Bisanzio, 
dei suoi costumi, delle vicen
de politiche e militari. Otti-
mo il capitolo sulla contro-
versia iconoclastica (movimen-
to propugnato da Leone III 
Isaurico contro il culto su-
perstizioso delle immagini, cha 
fu ripreso in certe fasi della 
Riforma protestante); scarsa 
invece l'attenzione portata ai 
conflitti politici ed alle sue 

cause. Tanto per fare un esem
pio, del periodo dell'imperato-
re Isacco Commeno si parla 
solo per te difficoita di poli
tica estera, e non per il fat
to che la sua elezione, dovu
ta ad un complotto, era l'e-
pisodio culminante di una 
offensiva della grande aristo-
crazia che da quel momento 
conquisto il potere per man-
tenerlo fino al 1453. 

Le promesse per il Belice 
CARLO DOGLIO, LEONAR
DO URBANI, cLa fionda si-
cula, piano dell'autonomia 
siciliana », I I Mulino, pp. 573. 

L. 3.500. 

(l.t.) In un momento In cui 
la grande protesta popolare 
dei terremotati del Belice e le 
gravissime alluvioni dei gior-
nl scorsi hanno riproposto in 
tutta la loro drammaticita le 
questioni della rinascita e del
la difesa del territorio in Si
cilia, la lettura di questo li

bro si presenta utile ed indi-
cativa. Esso oltre a fare la 
storia decennale dei van pia-
ni di intervento urbanistico -
economico in Sicilia (da quel-
11 comunali, a quelli compren-
soriali, fino a quelli di coor-
dinamento territoriale), rifa in 
particolare la storia dei piani 
di intervento che erano stati 
preparati per la Valle del Be
lice dopo il terremoto del 
gennaio '68, e, come e noto, 
mai reaiizzati. 

Arte e violenza 
ROBERTO CROCELLA', Ar
te e violenza, Introduzione di 

• Furio Colombo e Tullio Sep-
pilli, Bonecchi, pp. 134. lira 
8.000. 

(c.pa.) Un itinerario dl im
magini svolge la connessione 
tra arte e violenza che Ro
berto Crocella ha paziente-
mente rintracciato nel corso 
dei secoli, focalizzando e di-
Iatando particolari di quadri 
celebri — da Giotto a Piero 
della Francesca, da Mantegna 
a Bosch, Cranach, Michelan
gelo, Fattori, Guttuso — su 
cui invita il lettore a posare 
lo sguardo e l'attenzione. 

La violenza — come preci-
sano Furio Colombo e Tullio 
Seppilli nell'introduzione — 
non costituisce uno dei tan-
ti contenuti tematici possi bi
ll della pittura europea quan
to piuttosto una costante, 
una presenza, a volte latente 
o marginale, piu spesso e-
spressa in un gesto o in un 
dcttaglio, che si rivela essere 
puntualmente parte indispen-

sabile e necessaria di ogni 
quadro. Prodotto di una so
cieta come quella occidentale, 
di cui la violenza e parte in-
sopprimibile, l'arte non pu6 
non riprodurre al suo inter-
no questa stessa violenza. Pa-
radossalmente arte e violenza 
si implicano a vicenda. L'ipo-
tesi e senz'altro suggestiva e 
si presta ad essere sviluppa-
ta nelle direzioni piii diver
se — dal piano antropologi-
co dove appare come un mez
zo per esorcizzare la morte, 
a quello estetico che ricom-
pone in equilibrio l'orrore. 
Una dopo l'altra le immagini 
svelano al'lmmenso deposito 
di sangue, di repressione. di 
dolore, di violenza che la no
stra civilta ha accumulato e 
produce». Da esse si scopre 
che, anche se relegata negli 
angoli delle grand! pitture, 
anche se appena accennata o 
raffigurata marginal mente, la 
violenza non e mai margina
le, ma e sempre «al centro, 
accanto al cuore della ra-
gione ». 

Dizionario per inform are 
A. CHANDOR, « Diiionario 
di informatica >, ed. Zani

chclli. pp. 354. L. 5.800. 

(d.n.) Un dizionario di a teo-
ria e pratica del trattamento 
dell'informazione» (secondo 
la definizione fomita dal di
zionario stesso) e al tempo 
stesso impresa difficile ed 
utilissima: per la giovane eta 
di questa scienza che vanta 
poco piu di due dercnni di 
vita e per la sua importanza 
crescente, anche in settori 
non strettamente specializzati. 
Equazione :mpossib:Ie poteva 
infine apparire la definizione 
italiana di termini 11 cui uso 
corrente e profondamente an
cora to alia lingua inglese. 

Ognl difficoita 6 tuttavia 
sciolta in quest'opera, volta 

all'italiano (sia pure con una 
essenziale appendice bilingue) 
da Giovanni Rapelli, muoven-
do da un testo concepito per 
usi moitep'.icl dal britannico 
Chandor. con la collaborazio
ne di J. Graham e R. William
son. II dizionario, infatti. si 
muove secondo un doppio bi-
nario: lllustrare brevemente 
termini di alta specializzazio-
ne ed offrire, con una Iim-
pida metodologia dl richiamt 
successivi. un agevole stru-
mento di informazione anche 
ai profani. II risultato globa-
le pare eccellente e l'opera 
pud indubbiamente giovare a 
colmare una parte del disin-
teresse e del ritardo della 
cultura italiana verso l'infor-
matica. 

Tre favole moderne 
LUCIANO REBUFFO, e l l 

telcgalto e altre favole », 
SAGEP. Editrice Genova. 
pp. 44. L. 2500. 

(a,b.) • Tre favole moderne 
In cui la fantasia e rimma-
ginazione dei bambini vengo-
no stimolate da una realta 
dove gli oggettl che fanno par
te deU'esperienza diretta del

la vita dl tutti 1 giomi si anl-
mano per cambiare II mondo 
e renderlo mlgliore. Cosl 1 
giocattoll, che di notte pren-
dono vita per combattere una 
battaglia vittoiiosa del gio
cattoll pacificl e buoni con
tro quelll cattlvl della guer
ra. Illustrano 11 libro belle ta-
vole policrome di Rosl ZancM. 


