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PROBLEMI DEL LAVORO 

Attacco 
• ,_. * 

al salario 
Con quesfo studio Renzo Sfefanelli polemizza con 
gli invifi «uff icial i» alia moderazione delle richie-
sle dei lavoratori, indicando che il vero ruolo del 
salario « e di esprimere esigenze antitetiche all'at-
fuale fipo di utilizzazione delle risorse sociali» 

RENZO STEFANELLI, c Per 
II salario», De Donato. PD. 
200. L. 1.800. 

In quest! ultlmi anni i pro
blem! post! dalle lotte dei la-

•orator! hanno costltulto og-
getto di un crescente lnteres-
se da parte degll edltori Dlu 
senslblll e vlclni al mondo 
del lavoro. E' anche questo 
un segno deH'affermarsi del 
sindacato come uno dei pro-
tagonisti essenziali delta vita 
politica, economica e sonlale 
del nostra paese. Del resto 
la stessa stampa quotidiana 
ha dovuto mutare atteggia-
mento. costretta dall'evidenza 
dei fatti, nel confrontl del 
movimento sindacale. 

Sono usclti numerosi libri 
1 quail hanno costltulto or-
casione dl riflesslone e di dl-
batttto anche se. troppo spes-

eor si deve constatare che al-
euni autori esaminano la real
ta attraverso il flltro dl schemi 
che hanno in mente. II sinda-

SOCIOLOGIA 

La cinica 
verita 
di una 

scienza 
reazionaria 

c Max Weber e la sociologia 
Oflfli», Jaca Book, pp. 280. 
L. 2.500. 

Con questo titolo vengono 
pubbllcati gli interventi e le 
discussioni tenutisi al 15. 
Congresso tedesco di sociolo
gia. Raramente, ritenlamo. un 
Congresso pud pubblicare at-
ti cosi interessanti e di co
st drammatica attualita; me-
rito degli intervenuti, dei te-
mi, del contrasto assai aspro 
che v'e intorno al Weber e 
alle sue teorie. B' ovvio infat-
ti che il teorico della politica 
di potenza; della progressiva 
burocratizzazione delle mo-
derne societa; della tendenza 
nelle societa burocratache ad 
obbedire a un capo carisma-
tico, fonte di imperativi ideo
logic! e moral!; della non va-
lutativita della scienza in ge
nerate e della sociologia in 
particolare; che Weber, teo
rico di quanto sopra. non 
poteva sottrarsi alia critlca o 
all'encomio. Cosi e stato, e ri
tenlamo assai piu fondate ie 
critiche che non gli elogi. 
Che senso ha infatti ritenere 
« realistica » la visione del We
ber che vede come molla al-
l'azione degli Stati la poten
za, creare uno spazio a! pro-
pri vatori, alia propria cultu
re? Noi slamo testimoni di 
uno Stato (gli Stati Uniti) la 
cm politica di potenza non 
afferma nessuna cultura, non 
e portatrioe di cultura, a me-
no che per cultura non si ab-
bia un significato volgare e 
non la si riduca, e non era 
11 caso di Weber, ad una po
tenza pura e semplice. . 

Che senso ha discorrere di 
una «razionaiita rispetto ai 
finia del sistema industrla-
le capitalistico, se esso ormai 
vive nella completa confuzio-
ne, nello sciupio, nelle con-
traddizioni perenni? B che 
vuol dire che la scienza socio-
loglca e neutra, non valutatl-
va, se inevitabilmente Io stes-
ao metodo scientifico nasce in 
un contesto di valori. se si 
•cegiie un certo metodo ap-
punto in quanto si parte da 
certi valori anziche da altri? 

Come si vede teml interes
santi, dl grande attualita. che 
noi enunciamo - puramente. 
8ta di fatto che bias Weber 
e a recuperato » in modo netto 
da gran parte della sociolo
gia americana, la quale ri-
tiene assai realistica una so
ciologia che fa della poten
ia e della razionaiita capital!-
sttea la spina dorsale della 
clvilta moderna, ! puntl Insu-
perabili oltre i quail v'e 1 "Uto
pia e la Irrazionalita; mentre 
la non valutativita della so
ciologia e un comodo para-
vento per far passare come 
antisclentlfico tutto cid che 
scomoda: ad esempio il mate
rialismo stortco. Ma I socio-
logi conservator! hanno avu-
lo awersari assai brillanti: ed 
e con vero piacere per l'm-
telligenza onesta che ai leg-
gono gli scriUi di Marcu.se, 
di Horkhelroer, dl Aron, di 
Adomo. Mentre e significati
ve- che i sociologi conserva
tor! o reazlonart Insistono so
pra un unico motivo: che 11 
mondo e cosi Infame che so
lo una ldeologia pesslmlsta 
come quella di Weber lo ri 
•pecchia fedelmente. mentre 
ognl lotta per migliorare il 
mondo e sogno. Che la sclen
ts socloktgica reazionaria deb-
ka finlre nella plu cinica ldeo
logia per eaaere «vera» e II 

di quanto sla cinica la 
• verita*. 

Antonio Sacca 

oato non e visto per quello 
che e, ma per quello che 
i singoli autori pensano sla 
o dovrebbe essere. Si e scritto 
per esempio sul deiegati, sul 
consign di fabbrica senza te-
ner conto dell'esperlenza sto-
rica da cui traevano le mosse, 
della sltuazione di fabbrica. 
Da qui distorslonl e giudlzi 
affrettatl. 

Fra gli autori che con mag-
gior impegno si sono dedlcatl 
a questl problem! senza dub-
bio un posto di rilievo me-
rita Renzo Stefanelll. 

« Per il salario », il suo ul
timo lavoro, e un llbro pole-
mico, scritto prima deirinlxio 
delle vertenze contrattuall an-
cora In corso. quando gia pe
rt si delineava il tipo di at
tacco che si sarebbe portato 
ai lavoratori pd al sindacato 
con Invito espllclto da parte 
del padronato, di economist! 
« ufficiali» alia moderazione, 
a non porre rlchieste che a-
vrebbero aggravate la sltuazio
ne di crisi. Le rlvendicazioni 
secondo queste tesi, sarebbero 
dovute rientrare nella loglca 
del sistema, altrimenti slnda-
cati e lavoratori si sarebbero 
assunti gravi responsabilita. 
Queste voci, quest! !nvit4 si 
sono sentiti risuonare anche 
in certi ambient! sindacali mo-
derati. Ed anche economist! 
che si autodefinlscono «aml-
ci» dei lavoratori non sono 
stati alienl da prediche dl tat 
genere. 

Stefanelll polemizza con 
queste tesi, rivalutando la 
uquestlone salariale», intesa 
proprlo come una delle mol-
le per mutare, per invertire 
il meccanismo di sviluppo. E 
quindi per usclre proprlo dal-
la loglca di un sistema che 
volendo far muovere la dina-
mlca salariale attorno alia 
produttivita media mira alia 
autoconservazione, non si po
ne il problema dell'uso so-
ciale delle risorse ma vuole 
continuare a far leva, per so
pra vvivere, sullo sfruttamento, 
l'tntenslficazione dei ritmi, gli 
straordlnari. Per questo 11 sa
lario dunque viene considera
te una *variabile dipendentev. 
Lo stesso Sylos-Labini dl cut 
vengono prese in esame le tesi 
assume si il conflitto salariale 
come valore positivo per la 
dlnamica complessiva del si
stema economico ma pone 
una limltazione a questa sua 
stessa scelta. che di fatto to-
plle valore al conflitto sala
riale. Limitazione che Stefanel
ll individua appunto nel fat
to che secondo Sytos-Lablnl 
la dinamlca salariale si deve 
muovere «attorno alia pro
duttivita media quale contrap-
punto di tutte Ie altre dec! 
sioni di gestione economica 
e i sindacati sfoghino la lo 
ro esuberanza in un maggio-
re intervento nelle decision! 
di politica economica e. co
me si dice, partecipando alia 
programmazione ». 

L'autore contrappone a que
sta tesi la necessity di « resti-
tuire al salario il suo vero 
ruolo che e quello di espri
mere esigenze antitetiche al 
l'attuale tipo di utilizzazione 
delle risorse sociali per ri 
solvere l'antitesi fra sviluppo 
economico ed esigenze uma-
ne». II salario insomma deve 
diventare una «variabile in-
dlpendente». affermando In 
questo modo tutto il valore 
del conflitto salariale nel qua
dra della lotta per le ri for
me. In poche parole Stefanel
ll afferma che se il salario 
resta una varibile dipendente 
ben difficile sara la lotta cer 
un uso di verso delle risorse 
che e alia base di una poli
tica di ri forme. «Se e'e una 
possibility di obbligare in via 
pacifica 1'intera societa — scri* 
ve Stefanelll — a ncons.de 
rare l'uso delle risorse. questa 
* I'assunzione del salario co
me variabile indipendente del 
sistema economico a 

Come giunge Stefanelll a 
questa affermazione conclu 
siva? Ci giunge attraverso una 
attenta anallsi dei fenomenl 
che caratterizzano l'attuale fa-
se di sviluppo del capitalismo. 
del ruolo che in tale sviluppo 
assume il salario soprattutto 
in rapporto all'occupazione 
che e in progressiva diminu-
zlone. Oil stessi aumenti sala-
rial! conquistati dai lavoratori, 
la spinta aU'eguaglianza, alia 
parita se obbediscono alia lo 
gica del sistema. se sono cioe 
t variabile dipendente» non 
giocano di fatto a favore di 
*ina redistribuzione del red-
dito. possibile solo se alia ba
se sta una diversa politica 
dell'utilizzazione delle nsorse. 

Quale la sirada da segu.re 
per dare forza a questa batta-
glia. alia saldatura aalano-ri-
forme? Stefanelll non lor-
nlsce lndicazloni precise E 
terse neppure voleva darle. 
non era questo I'intento .-he 
si proponeva Certo tale fatto 
Dud essere considerato un 11 
mite di questo libra. In ef-
fetti e cosi Ma questo non 
ouo oscurare 11 valore positi
vo di • Per il salario » che ha 
U merlto di suscltare dibat-
tito. Nessuno ha In tasca ri 
cette da distribute a dostra 
e a manca Le soluziont si tro 
vano appunto nel dibatnto. 
nella riflessione. nel conlronto 
delle opinioni quando esse si 
basano su datl di fatto. su 
giudixi che derlvano da una 
realta sottoposta ad esame og 
geuivo. Questo compito 11 li
bra di Stefanelll cl sembra aa-
solverlo in plena 

AlotMndro Cardulli 

SCRITTORI STRANIERI: Arthur Schnitzler 

II Viennese che invento 
il monologo interiore 

Amico di Freud, infrodusse per la prima voHa neiia narrative, inetOfNcamente, 
l'uso di un modo slilistico che ebbe poi una forfuna enorme — Introspezione 
analitica per dare un quadro della decadenza di un mondo: quello asburgico 

Immagini 
dal Cile 

(w.s.) L'ultlmo libro-reportage di Gtan Butturl-
nl, il noto e glovane fotografo di Brescia e dedi
cate) al Cile (« Cile, vinceremos » con gli appunti 
di Guido Vicarlo, introduzione di Almachlara Du-
si-Bareggi editore, Milano. L. 3 .600) . Dopo il fo-
tolibro dedicato a Londra, quello sulla rivoluzlone 
cubana e I'altro sulla tragedia irlandese, questo sul 
Cile riconferma la capacity di Butturini di cogliere, 
con la macchlna totografica, situazionl, personaggi 
e ambienti, con mano felice e tecnicamente libera. 

II lavoro di Butturini e dellberatamente politico 

e l'autore, oltre ad una documentazione totografica 
vivace ed essenziale, pubblica sempre anche do
cument! dati e test) politic! sul paese « rilevato ». 
A difference del volume dedicato al dramma dei 
cattollci irlandesi, net quale Butturini aveva ceduto 
al fascino del documento scritto con evldente di-
scapito per le fotografie, in questo volume sul Ci
le, I'immaglne torna ad essere lo strumento primo 
di informazione e di ricerca. 

Nella foto: una scuola per I baraccati alia peri 
feria di Santiago. 

POLITICA 

Ben Barka: chi 
lo ha ucciso? 

Una « ricostruzione » abbastanza fedele del delitto 
con il quale venne eliminate*, poco piu di sette anni 
fa a Parigi, il dirigente progressista marocchino 

G U I D O GEROSA, «Ch i ha 
ucciso Ben Barka? >, Fabbri . 
pp. 158. L. 1.000. 

Chi ha ucciso Ben Barka? 
L'interrogativo — posto dal-
1'omonimo libra di Guido Ge 
rosa (secondo volume della 
collana «Sottoaccusa >) — 
potrebbe oggi apparlre pleo-
nastico: da quel drammati-
co 29 ottobre 1965, quando 11 
leader progressista marocchl. 
no fu rapito in pieno centro 
di Parigi e assassinato. sono 
passati ormai piu di sette 
anni, e sul delitto Ben Bar
ka si e detto e scritto prati-
camente tutto quello che si 
poteva. E tuttavia il lavoro 
di Guido Gerosa non e ne 
pleonastico nfe inutile, se ci 
sforziamo di guardare al dl 
la dei limit! polizieschl e 
giudiziarl della vicenda. 

Per quel che riguarda !a 
sltuazione interna del Maroc-
co, anzitutto. e'e da osserva-
re che l'assassinlo non e stato 
un fatto isolato. un tenebro-
so ma episodico delitto di Sta
to: al contrario. esso appare 
come l'anello di una sangui-
nosa catena, culminata. per 
ora, nella tragica fine dello 
stesso generale Oufkir. re 
sponsabile diretto di quel de
litto Rievocando. attraverso 
la narrazione di un testimo-
ne. la scena allucinante delle 
torture inflitte al leader ma
rocchino dal generale Oufkir 
subito prima dl ucciderlo. Ge
rosa scrive: a La Prancia e il 
mondo scoprirono con orro-
re. in plena eta atomica, i re-
troscena dl un assassinio da 
secoli bul, in cui l'lnflessibili-
ta della ragion di Stato si 
sposa alia raffinata crudelta 
del cameflce*. Ma questo va
le ancbe per gli anelli sue 
cessivi della catena: la stra-
ge di Skirat, nel restate del 
1971. quando plu di cento per 
sone furono uccise nel len-
tativo di assassinare re Has
san II: 11 mitragliamento del-
I'aereo reale. nell'agosto scor-
so. e la successive elimina-
zione del generale Oufkir. or-
ganizzatore di entrambi i 
complotti (come di quello 
contra Ben Barka). abbattuto 
in una sala del palazzo reale 
da quello stesso colonnello 
Dlimi che il 30 ottobre 1963 
lo aveva accompagnato a Pa
rigi per cliquidare* Ben 
Barka. 

L'affare ha poi anche un 
risvolto piu generale. senza 

11 quale non si capirebbe il 
senso di tutta questa im-
pressionante catena di vlolen-
ze e di delltti. Sopprimendo 
Mehdi Ben Barka. infatti, il 
generale Oufkir non si limi-
tava a decapitare 1'opposizione 
popoiare marocchina. secondo 
la esplicita volonta dl Has
san II, ma cominclava a tes 
sere una trama sottile volta 
a rafforzare sempre piu il pro 
prio potere personate, fino a 
portarlo a sovrapporsi o ad 
dirittura a sostituirsi (se gli 
attentat! del 1971 e del 1972 
avessero avuto buon esito) al
io stesso monarca. Anche qui, 
non si trattava soltanto di 
amblzione personale: le mire 
di Oufkir si collocavano in
fatti in quel gioco comples-
so di influenze e dl intrlgh) 
che 1'imperialismo e il neo-
colonialismo vanno traman-
do intorno ai Paesi di nuova 
indipendenza dell'Asia e del-
I'Africa; gioco nel quale, ad 
esempio, Hassan II andava ri-
cercando un difficile equili-
brio fra la penetrazione de
gli USA e r«amicizla» (non 
certo dlsinteressata) della 
Prancia, mentre il generale 
Oufkir puntava tutte Ie sue 
fortune sulla carta americana. 

Proprio qui 11 libra di Gui
do Gerosa mostra 1 suoi ii-
mlti: esso, infatti. non va piu 
in la della indicazione delle 
complicita di certi settori del
ta polizia e dei servi2i segre-
ti francesi nell'affare Ben Bar 
ka o della denuncia delle !n-
crediblli lentezze e reticenze 

g. I. 

PSICOLOGIA 

Le «intuizioni» 
di C. G. Jung 

Una organica serie di saggi, curata da Adriano Ossi-
cini, che offre un valido contribute) per un continuo 
approfondimento nella ricerca di una metodologia 

A D R I A N O OSSICINI , « Orien-
lamenti metodologici nella 
psicologia moderna t , Edi-
trice Studium. pp. 175. l ire 
2.000. 

Crediamo che innanzl tutto 
si debba meritatamente sotto-
lineare la estrema organicita 
di questo libra che, pur es-
sendo composto da saggi di 
Ossicini e di un certo numero 
di suol collaborator! o ex col
laborator!, mostra di volere 
rispondere omogeneamente ad 
una esigenza teorica unica e 
per molt! versl nuova negll 
studl contemporanel: gli 
aspettl metodologici della ri. 
cerca scientifica in psicologia. 
D'altra parte ci sembra im-
portante che anche chi co
me Ossicini abbia fatto scel-
te precise per quanto riguar
da le proprie realta di lavo 
ro e il proprio « milieu » teo
rico, si accosti alio studio dl 
autori di altre impostazionl e 
dottrine psicologiche per ope 
rare un tentativo dl chiari-
mento fra le varie a scuole» 
e ristabilire il concetto di 
aun!ta» 

II saggio dedicato in parti
colare ai rapport! tra psico
logia e religlone in C.G. Jung 
ma che riguarda complessiva-
mente 1'intera sua opera, af-
fronta il problema dell'esi-
stenza o meno di una meto
dologia scientifica nell'lndirifr 
zo fenomenologioo del gran
de alllevo di Preud. L'imma-
gine di Dio. sempre presen-
te neiranlma umana, cosi co
me gli lstinti e il concetto 
di madre. merita senz'altro 
di essere analizzata scientifi-
camente nel suo rapporto di-

POESIA D'OGGI 

Stupore e dolore di Pascutto 
ROMANO PASCUTTO, « Nostra tempo contato >, Rebel I a to, pp. 
113. L. 2.000 

( I . c ) Di Romano Pascutto I'editore Rebeliato propone un nuovo. In 
renso libro di poesie, dopo la felice edizione di « Tempo di Brume-
steghe a, una compatta raccolta di poesie in diatetto veneto che all'au-
tor* era vatsa nel 1966 il premio « Guido Mart* » deH'Atcneo Veneto. 
Pascutto. che ha esordito nel 1950 con un lavoro dl teatro, « II colle 
delle voci ». present* qui, in « Nostra tempo contato >, una serie in-
calzante di immagin!. nidi e dolenti; di riflessloni sanguigne e melan-
conlche; di invettivc lancinantl; di effusion! attonite. 

Un tono di civilta uniforms la raccolta; una sorta dl stupore, di ac-
cattivante stupore dell'uomo dl front* all* vita ne * . forsa, II tessuto 
che la costituisca. II dolor*, anche. Eccone un esempio nella poesla 
« Prima di pianger* ». • Prima e state ferita / pel • venuta al mondo / 
una bimba vietnamita. / I I mondo aveva voglia di p a n / lei • nata con 
una voglia I di guerra sulla fronte. / Una schtggia americana. / Nel 
ventra / della madra. / Prima di nascere. / Prima di planger* >. 

namico con l'individuo; Jung. 
nel fare questo non rinuncia 
perd a considerazionl meta. 
psicologiche e metafisiche: la 
esistenza nell'uomo dell'idea 
dl Dlo dlventa con un •*alto 
logico una indimostrabile « so-
stanzializzazione > filosoflca di 
esso e quindi un indimostra-
to cardine del sistema psico-
logico junghiano. 

L'opinione di Ossicini e dun
que quella di vedere il limi-
te e insieme l'interesse della 
opera di Jung non nella vali
dity del suo metodo scientifi
co ma negll spunti che pud 
avere dato a letterati, artlsti. 
antropologl con le sue Indub 
biamente ricche «intuizioni». 

Lo studio svolto dalla colla-
boratrlce dl Ossicini, A. Pal-
cone, & una ordinata e se-
ria ricapitolazione della ricer
ca dl R. Spitz sul primo anno 
dl vita del bambino. Un mo
tivo interessante di dissenso 
che poteva essere magglor-
mente affrontato, e quello del 
la presenza negata da Spitz 
di «nuclei dell'Ion sin dalla 
nascita, che spieghino l'esl 
stenza delle tracce dl memo 
ria condlzionanti 11 gradua
te adattamento del neonato al 
I'amblente. 

Ancora di A. Ossicini e l'ul
tlmo capitolo che si intitola: 
• Llmltl pslcologicl de! meta 
do Montessori». II saggio. pur 
tenendo presente il valore di 
novita e di rottura dell'opera 
e della teoria pedagogica dl 
M. Montessori, ne attribulsce 
gli evident! limit! alia «Wel
tanschauung spiritual 1st ica ». 
della illustre pedagogista. E' 
Infatti inesistente un retroter-
ra pslcologico s peri men tale e 
inoltre il metodo Montessori 
non e rioonducibile ne ad una 
qualsiasi scuola pslcologica, 
ne ad un sistema filosoflco 
che ne giustlfichi Iogicamente 
1 presupposti teorici. I postu 
lati pedagogic i della Montes 
sorl sono «connessi» tra di 
loro in un rapporto aanalo-
gico» e non collegati da un 
rapporto «causale» dato dal
la ricerca sperimentale o dal 
la acquisizione d! una meto
dologia scientifica. 

In conclusione 11 libra offre 
pur nella sua prablematicita. 
lndicazloni metodologiche sen
z'altro valide per un conti
nuo approfondimento delle 
font! teoriche della scienza 
psicologica. 

6. P. Lombardo 

RASSEGNA DI FILOSOFIA 

KAUTSKY DISTORCE MARX 
K. KAUTSKY, Introduzione 
al peniiera economico di 
Marx, Laterza 1972, pp. 231. 

L 2.000. 

A. PANNEKOEK, Lenin fl 
losafo, Feltrinelli 1972. pp. 
136. L. 1.000 

H. KoNIG, Lenin e il to-
c alismo italiano, Vallecchi 
1972. pp. 284. L. 3.200. 

K. MARX F. ENGELS, Me~ 
rallsfna • politica rivoliszlona 
ria, Newton Compton Italia
ns ed. 1972. pp. 1(34. L, 900. 

n libro dl Kautsky e so 
stanzialmente un riaumi del 
primo llbro del Vaoitale La 
sua lettura non e quindi uu 
Ie a chi voglia cap!re flno 
in rondo il pensiero di Marx 
(a chi abbia questo interest. 
oggi piu di ieri, non possia-
mo che consigliare la lettu
ra dtre.tta dell'opera dl Marxi 
La sua lettura e Invece utile 
per comprendere le caratte-
risUche del marxlsroo d*Ua 
Seconda IntecTiaalonale, dl cui 

il libro dl Kautsky. con le 
sue venticlnque edizioni in 
lingua tedesca, e una delle 
espressioni piu Uplche Salta 
subito agli occhl. ad esem 
pio. il fatto che Kautsky de 
dichl uno spazio notevole al
ia descrizione delle socieU pri 
mitive, sviluppando le brevl 
notazionl di Mara — stretla 
mente funzlonall alia com-
pren&ione delta moderna so
cieta — ben oltre i llmltl Im
post! dalla struttura loglca del 
Capltale (e anticipando quin
di la struttura storicocrono-
ioffica dl Die materiaHttische 
Geschtchtsauffassung) Nella 
trauazlone della teoria del va
lore Kaspetto per cui essa e 
anche una teoria del fetlci 
stno e deirallenaztone non viê  
ne minlmamente svlluppato. 
mentre si sviluppa. signirifi 
catlvamente, quello per cui •%• 
sa aasume ne! confrontl del
le merd la stessa runzlone che 
assume nel confrontl del oor-
pi a peso. 

II Llbro dl Pannekoek su 
Lenin e una critics dl Mate-

rtolismo ed empiriocriticismo. 
Secondo Pannekoek Lenin 
non ha attaccato Mach e gli 
altri dal punto dl vista del 
material ismo storlco, ma da 
quello del materialismo bor-
ghese. Che Lenin abbia svl
luppato l'lstanza della mate
ria piu dl quella della ragio-
ne (senza la quale non esiste, 
a rlgore, 11 materialismo sto
rtco) e vera. 

Meno convincente appare 11 
corollario di questa test, se
condo il quale tale peculiari
ty dl Materialismo ed empi-
rtocrittatmo proverebbe 11 ca> 
rattere ibrido (meta borghe-
M, met* proletarto) della ri
voluzlone mssa 

A cinque anni dalla pub-
blicaztone in edizione origins 
le. viene presentato In edizio
ne ttallana un saggio di H 
Kenig. II testo dello storl
co tadesco si propone come 
un ulterior© contribute — uno 
del pochl non Italian! — alia 
ricostruzione delle travagllate 
vloende del soclallsmo Italia
no dagli anrtl della prima 

guerra mondlale alia sclssione 
dl Livorno (19151921). L'lnten 
dimento di Koenig e quello 
dl ricostrulre 1 rapport! che 
In questo arco di tempo In 
tercorrono tra le diverse com
ponent! del partito socialista 
e la Terza Internazlonale, so 
prattutto per quanto rlguar 
4a il biennio 1919--20. 

Sotto 11 tltoio Moralismo e 
politica Tivolmionaria sono 
compresl i test) della poleml-
ca dl Marx e Engels contra 
Helnzen, che si svolse sulle 
pagine della Deutsche Bruea-
teler Zeitung. Helnzen accu 
•ava dl utoplsmo Marx e En-
gels, e contrapponeva al « col 
lettivtsmo coraunista » lo sta
to di dlritto liberate La ri 
sposta dl Marx e Engels, ap 
parsa alia fine del '47, e una 
Important* antlclpazlone del 
teml poliUci del Manifesto. I 
testl riportatl (un anlcolo di 
Engels, uno di Maxr e due dl 
Helnzen) sono lneditl In 
Italia. 

a. I. p. 

Uno della 
« mala » 
vuota 

il sacco 
L'autobiografia di Jean 
Aceti • coincide con gli 
anni nei quali si adden-
savano in Europa le nu-
bi della seconda guerra 

mondiale 

JEAN ACETI, i Bella vita, 
malavlta» Feltrinelli, pp. 
209. L. 2.000. 

« Cera gente che vendeva ai 
collezionisti la propria pelle 
tatuata, staccata da chirurghi 
che la trattavano in maniera 

speciale e la incorniciavano co
me un dipinto. Ho conosciuto 
un tale sulla cui schiena spic-
cava, netta come la tela di 
un quadro, la parte dalla qua
le gli avevano asportato la 
pelle tatuata. La pelle uma
na ha i suoi cultori... » «Quan-
do uscivano dal battaglione di 
disciplina non erano piu gli > 
stessi uomini. Quasi tutti di-
ventavano pazzi...». 

Questo, quanto accadeva ne-
gli anni trenta nell'Africa set-
tentrionale sotto amministra-
zione francese. tra gli uo
mini della Legione e del 
Bat d'Af (Bataillon d'A-
frique). E questo quanto ac
cadeva nello stesso periodo 
in madrepatria, per l'esattezza 
nella prigione di Clairvaux: 
cSpesso si trattava di fare 
infilare ai detenuti la cami-
cia di forza,. stringendola fi
no a rompere le ossa di quei 
poveracci che impazzivano dal 
dolore. Oppure di picchiare 
con un pugno di ferro che 
ft secondini) tenevano sem
pre in mano, pronti ad av-
ventarsi su qualche sventura-
to con il cervello reso ottuso 
dalla prolungata denutrizione 
e dalle percosse... ». 

Queste. ed altre numerose 
piacevolezze. si leggono nel li
bro autobiografico di Jean A-
ceti. che ricostruisce cinque 
anni della vita dell'autore. u-
scito nella collana dei « Fran-
chi narratori >. Come si vede. 
la scuola del sadismo colonia-
lista e della tortura polizie-
sca. che ha fatto Ie sue pro

ve piu gloriose durante la guer
ra d'Algeria, ha radici tut-
t'altro che precarie nella pa-
tria di De Gaulle e della 
Grandeur. 

Jean Aceti e un testimo-
ne tanto piu attendibile pro
prio perche non e spinto al
ia denuncia da ideaii umani-
tari o da ragioni politiche: e 
un cuore duro. un uomo rot-
to alia lotta per la sopravvi-
venza nei suoi termini piu sor
did!. ha alle spalle una lun-
ga e fortunata camera di 
maquereau, di spacciatore di 
droga. di esponente del mi
lieu, e obbedisce a un codi-
ce morale che oltre ai sen-
timenti fondamentali non si 
preoccupa di andare. Anche 
Ie sue accuse piu dure alle 
istituzioni si collocano entro 
un tessuto avventuroso, un cli-, 
ma picaresco e malandrino al-' 
la Charriere. che fa di que
sto Bella vita, malavita un 
piccolo PapUlon. 

Cid che e affascinante. in 
questa sorta di reportage dal-
1'interno della « mala >. e pro
prio l'aria di normalita che 
vi spira, anche nel narrare le 
scene piu strabilianti di cui 
l'autore e I'immancabile pro-
tagonista: un protagonista 9 
suo modo innocente. genero-
so e perfino romantico. che 
conquista donne e quattrini 
con la stessa impeccabile di-
sinvoltura. e senza batter d-
glio passa da un appartamen-
to da nababbo sulla Costa Az-
zurra a una cella di rigore. 
da una marcia nel deserto 
aH'ospitalita di un postribo-
lo. Ne viene fuori la faccia sot-
terranea di un'epoca. quella 
che non si oppone ma vive 
della rispettabilita borghese. 
riproducendone i meccanismi 
dello sfruttamento e della vio-
Ienza in modo elementare e 
immediato. 

Sappiamo che il modello 
del « vizio » che Aceti ci pre-
senta e strettamente legato a-
gli anni nei quali si addensa-
vano sull 'Europa le nubi del
la seconda guerra mondiale, 
e 1'intraprendenza individuate 
aveva ancora un suo spazio. 
anche nel male. Oggi la di-
namica della « mala > funzio-
na su basi industriali. ma que
sto veloce libra che si chiude 
su una fantastica fuga del
l'autore dalla Francia mentre 
le truppe di Hitler stanno in 
vadendo il continente e la vita 
stessa di Aceti si sta radical 
mente trasformato, contiene 
proprio per fl suo sapore di 
epoca, l'attrattiva delle cose 
vere, o almeno delle «COM 
viste*. 

Mario Lunotta 

ARTHUR SCHNITZLER, iNo-
velle », Edizioni dell'Ateneo, 
pp. 565, L. 10.000. 

Arthur Schnitzler, Viennese 
(1872-1931) si pud considerare 
l'inventore di un modo stili-
stico del narrare che avra 
una fortuna enorme nel nostro 
secolo: il monologo interiore. 
In realta sembra che la prio
rity nell'uso di questa tecni-
ca del racconto non sia di 
Schnitzler, ma di Dostoevskij 
che scrisse un racconto in que
sta forma, o di uno scritto-
re francese Edouard Dujardin, 
verso il quale dichiarano il 
proprio debito sia Schnitzler 
che (perfino) Joyce. Ma nel 
caso di Dostoevskij l'uso del' 
monologo interiore resta un 
fatto episodico e nel caso del' 
Dujardin un fatto significati
ve, certamente, in quanto sco-
perta « tecnica », ma piutto-
sto irrilevante dal punto di 
vista della riuscita generale 
dell'opera. se lo stesso Sch
nitzler afferma . die l'autore 
francese non seppe trovare la 
materia adatta per quella 
forma. 

In ogni caso. ci sembra fuo-
. ri dubbio che a Schnitzler si 
debba la prima utilizzazione 
consapevole ed artisticamente 
proficua e conseguenziale del 
monologo interiore. D'altron-
de. per Schnitzler questa for
ma interna soggettiva al limi-
te tra momento conscio e mo
menta preconscio. si rilevava 
un mezzo indispensabile per 
condurre la propria vena nar-
rativa alle estreme conse-
guenze. 

Questo scrittore Viennese in
fatti. non bisogna dimenticar-
lo. e contemporaneo di Freud 
ed e medico, quindi in gra-
do di comprendere fino in 
fondo e velocemente la porta-
ta rivoluzionaria delle scoper-
te della psicoanalisi, che. tra 
I'altro. ben corrispondeva agli 
interessi artistici di quell'acu-
to psicologo che egli era. E' 
chiaro che per uno scrittore 
interessato soprattutto al mon

do < interiore » dei propri per
sonaggi la scoperta del «Ich 
Monolog >, per l'inevitabile so 
miglianza con il discorso te 
rapeutico del soggetto psicoa 
nalizzato, doveva rivelarsi de 
cisiva. 

Naturalmente queste non so 
no le uniche ragioni che han
no spinto Schnitzler alia ado 
zione di questo nuovo tipo 
di scrittura. ce ne sono di 
piu « oggettive >. Forse t ca-
suale, ma certamente e signi-
ficativo, che il primo raccon 
to in cui l'autore Viennese 
adotta integralmente l'otticq 
del monologo interiore 6 sta
to scritto nell'anno 1900, e 
per di piu nella Vienna della 
decadenza asburgica. E' evi 
dente che l'adozione del mono 
logo interiore corrispondeva 
per una volta. a ben precise 
condizioni storico - sociali. Si 
trattava di una « forma * che 
permetteva di mettere imme 
diatamente in evidenza la cri 
si di una Weltanschauung, di 
un sistema di valori. 

Era un modo rigoroso e 
coerente di privilegi&re il mo 
mento soggettivd casuale ed 
apparentemente : immotivato 
L'affermazione che la realta 
non era piu sottoponibile ad 
analisi con gli strumenti del 
la semplice razionaiita posi 
tivistica o idealistica che fos
se. I conti cominciavano a 
non tornare con nessun siste 
ma filosofico. La stessa real 
ta esterna all'individuo comin 
ciava a perdere le sue con 
notazioni oggettive. Non re 
stava che analizzare la psiche 
degli uomini della decadenza 
descriverne i comportamenti 
o, meglio, il comportamento 
di fronte all'unica cosa chr 

conta: la morte. metafora del 
piu generale disfacimento in 
contra a cui vanno inelutta 
bilmente i protagonisti di que 
ste Novelle di Schnitzler. dot 
tamente introdotte e ottima 
mente tradotte da Giuseppe 
Farese. 

Francesco D'Anni 

IN LIBRERIA 
Processo ai musei 

PIERRE BOURDIEU e 
ALAIN DARBEL, < L'amore 
dell'arte*, Guaraldi, pp. 236. 
L. 4.000 (con illustrazioni). 

(a. b.) — Nella collana «Ipo-
tesi di cultura », con una bat-
tagliera nota Introduttlva di 
Giovanni Bechelloni esce que
sto llbro che apparve In Fran
cia nel 1069: quindi abba
stanza tempestivamente. II li
bra e il risultato. certo stimo-
lante. di un'inchlesta condotta 
da una folta tquipe in alcuni 
musei europei sulla base di 
un preciso questionario (che 
viene riportato, con una buo-
na messe di dati in appen-
dice al libro). il cui scopo 
e dl stabilire una ricognlzinne 
analitica del tipo di pubblico 
che frequenta i musei oggetto 
deU'indagine (in Francia, O-
landa. Grecia e Polonia). Le 

conclusion! che se ne trag 
gono sono orientate verso i.-
richlesta dl una democratiz 
zazione culturale di clifftcin 
attuazione (secondo gli au 
tori del libro) e comunqut 
di seria critlca alia fonzicne 
fin qui assolta dal museo 
separare l'arte dalla vita (il 
«museo-cadavere» criticato daj 
surreallstl). «L'ideologia del 
museo — scrive 11 prefatort 
— mascherando le .significn 
zioni sociali delle operazion 
che compie, svolge la piu 
importante e la piu Insldiosa 
delle sue funzloni: quella di 
contribuire alia Iegittimazionc 
dell'ordine sociale esistente. 
Impedendosl dl svolgere al 
tre funzloni che gli oggetf 
raccoltl e ordlnati potrebbero 
assolvere, nell'ambito di un 
quadro dl riferimento ideolo 
gico e sociologico ». 

Le provincial! di Pascal 
BLAISE PASCAL, c Le pro
vincial! », Einaudi, pp. 259. 
L. 5.000. 

fa.lt.) — «Le provincla-
11», la famosa opera, pole-
mica di Blaise Pascal con
tra i gesuiU, 6 stata pubbii-
cata ne «I millenni» di Ei
naudi. Giulio Pretl, che ne e 
il traduttore. Ihdica il valore 
dell'opera non tanto nella «po- • 
lemica e l'lnvettiva», quanto 
invece neU'eccezionale ««espe-

rienza del valore sacra > 
«Un'esperienza — egli dice 
— che, paradossalmente, tro 
va la" sua nltlda^ espressione 
attraverso Timpiego del mezzi 
dialettici che le sono messi 
a disposizlone proprio da quei 
valore che per Pascal finisre 
per esseme 11 veto anta^om 
sta (e che storicamente ne 
fu di fatto 1'antagonista): la 

' ragione scientifica. e la loglca 
matematica che ne e 
1'anlma ». 

L'obbiettivo sulla natura 
D A V I D L I N T O N , c Fotogra-
fare la Natura >, Zanichelli, 
pp. 160. L. 1.600. 

(w.$.) — Gil uccelli nei 
nidi, i paesaggi. gli anlmaU 
in llberta, i ragnettL I mi-
liom di insetti che vivono nei 
prati e nei boschi, possono 
essere soggetti di grande b> 
teresse, ma richiedono un tipo 
di fotografo tutto particolare: 
paziente, conoscltore degll s> 
nlmall e delle loro abitudinl, 
padrone della tecnica foto-
grafica. Questo agile manua-
letto di Linton pu6 essere ef-
fetuvamente di notevole uti-
lita per il princlpiante nello 
specifico settore della fotogra-
fia «in piena aria » anche se 
presuppone che la normale 

tecnica fotografica sia cono 
sciuta e saldamente in pos 
sesso dell'appassionato. 
Spiegazioni, Ubelle, consign 
per le pellicole da utilizzare 
o per I tagll da effettuare 
sulle stampe in camera oscu-
ra, sono alia base di molte 
pagine del manuale di Linton 
che trovera, senz'altro, la fa-
vorevole accoglienza che me
rita., Un solo neo: per un 
manuale fotografico sul come 
critrarrea la natura, le foto 
espllcaUve scelte non sono 
dawero all'altezza della sl
tuazione. Gli editori dovreb-
bero ricordare che le Imma
gini non devono mai essere 
soltanto una semplice appen-
dice al teeto. In questo csao. 
poi, la lacuna e dawero im-
perdonabile -

Un manuale di ecotattica 
RAFFAELE RAIMONDI, aVa-
demecum del cittadtno cen
tro gli Inquinamentl e I'edi-
llzla abosivaa, Dedak). pp. 
268. L, 3.000. 

(f, $.) — '• Questo « vademe-
cum» del giudice Rairoondl, 
gia collaboratore di Lulgl 
Blanch! d*Espinosa ed or* 
membra del Comttato giurl-
dlco di difesa ecologica, • 
preceduto da una prefazlone 
del professor Giorgio Nebbla 
dell'unlversiU dl Ban e Ilia-
strato da suggestive fotografie 
di Italia Nostra: e, cosi lo 
deflnlsee l'autore, on manuale 
dl eguerriglla gludiziarla» 
nella mlsura in cui Indica 1 
modi, 1 tempi, le sedl plu 
appropriate per Initiative atte 

ad arrestare la degradazione 
deirarabiente, 
Non mancano le leggl a 

difesa dell'amblente — 11m 
portante e conoacerle e sa-
persene servire — e il «v»-
demecuma. con vlvaci esem 
pi, ne offre ampia esposislo-
ne: in questo senso 11 llbro 
si pud definite un manuale di 
m ecotattica a. perch* • sple 
ga per filo e per segno », scri
ve Giorgio Nebbla nella pre
fazlone, acome 11 cittadino 
()u6 dlfendersi dalle offese che 
e potent! e onnl potent I forte 
deU'egolsmo. dello sfrutta
mento e della speculations 
sugll uomini come sull'am-
btente, non esltano a lnfllff-
gere al singoli dttadUH • alia 
collettivltAa. 
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