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POLITICA E FILOSOFIA 

L' ultimo Marcuse 
Molto buon grano marxista in mezzo a rozzezze in 
questo « Controrivoluzione e rivolta », sintesi dei te-
mi della ricerca del filosofo negli anni piu recenti 

HERBERT MARCUSE: t Con
trorivoluzione e rivolta », Mon-
dadon. pp. 182. L. 2000 

L'ultlmo llbro dl Herbert 
Marcuse si presents come una 
sintesi, non priva dl Intent! 
anche divulgativi. delle sue ri-
flessionl e dei suoi temi dl 
ricerca negli annl piu recen
ti. Le tre parti dell'opera so-
no infatti rispettivamente de
dicate a « La sinistra di fron-
te alia reazlone», « Natura e 
rivoluzione », « Arte e rivolu-
zione »; piu speciflcamente po-
litica, quindi. la prima, piu teo-
retlche le altre due. Ora. e 
bene dire subito che le posl-
zioni politiche di Marcuse so-
no spesso tall da suscltare 
molte perplessita; e da deno-
tare, anzi, un suo distacco 
profondo dai problem! real! 
del movimento operaio In 
Europa e su scala mondiale, e 
la sua incapacity di compren-
derne la dlnamica storica. 
Adottare, per esemplo. per 1 
due grandi partiti comunisti 
europei — quello francese e 
quello italiano — la logora 
formula dl « revisionist! » im-
plica una rozza accettazione 
di uno « slogan » alle cui spal-
le non sta la benche minima 
analisi della situazione reale, 
ma solo un vago atteggiamen-
to. tutt'al piU sentimentale. 
Su questo terreno. dunque. la 
nostra distanza, e la dlfferen-
za di giudizio. rispetto a Mar
cuse, e totale. 

C16 non deve tuttavla lmpe-
dlre di cogliere quanto di posl-
tivo vl e nel suo pensiero in 
genere, e in questo suo ll
bro In particolare: tenendo an
che conto che Marcuse e un 
pensatore che ama 11 parados-
so e la metafora, e se ne 
serve anzi abbondantemente 
al fine di mobilitare le co-

sclenze e dl rendere avvertitl 
del perlcoll sempre crescentl 
che la sopravvivenza del ca-
pitalismo e dell'imperialismo 
presenta per 11 genere uma-
no. EgH parla, per esemplo, 
di « controrivoluzione preven-
tiva» dl queste forze contro 
11 perlcolo, e 1'eslgenza, della 
rivoluzione, mentre, piu cot-
rettamente, le analisi di Marx 
o di Lenin considerano come 
Immanent! agll stessl rappor-
tl dl produzione capitallstlca I 
fenomeni dl crescente violenza 
e dl devastazlone degli uoml* 
nl e della natura stessa, che 
sono innanzi al nostri occhl. 
Ma lo fa, appunto. per sotto-
lineare 1'aggravarsl, anche 
qualitativo. dl questl aspetti 
del capitallsmo Imperiallstlco, 
e per rendere pertanto piu 
evldente l'esigenza dl una pre-
sa di coscienza radicale della 
necesslta della rivoluzione so-
clalista. E questa presa dl co
scienza — come egll osser
va — e soprattutto necessa-
rla negli Stall Unltl. ove essa 
e ben Iontana dal presentar-
si come coscienza diffusa, tra 
gll operai, e rlmane — tra 1 
blanch! — semmal al livello 
dl gruppl ancora minoritari, 
soprattutto di student! e dl 
intellettuall. E per quest! 
gruppi. egli osserva. oltrepas-
sata la fase della propaganda 
e della agitazione che ne se-
gna la nascita, e quella di 
piccole azioni sporadlche che 
si vogllono « esemplarl». e In-
dispensabile passare alia fase 
deU'organlzzazlone: anche se 
le dlfflcolta. e anche i ritornl 
indietro. possano costltuire la 
regola. In quella speciflca si
tuazione. gravida persino — 
secondo Marcuse — dl un rea
le perlcolo dl fasclsmo (e sla 
pure di un fasclsmo con ca-

ANTROPOLOGIA CULTTJRALE 

Uomo e societa 
fra i primitivi 

A. R. RADCLIFFE-BROWN: 
Struttura e funzione nella so
cieta primitiva, Jaca Book, 
pp. XI-200, L. 2.500. 

La rlstampa a distanza dl 
pochi annl (la prima edizio-
ne e del 1968) di un testo co
me questo di Radcliffe-Brown 
testimonia qualcosa di piu da 
parte del lettore italiano di 
un interesse momentaneo, piu 
o meno adeguatamente mdot-
to e sostenuto dall'industria 
editoriale, nei confronti di 
una disciplina come l'antro 
pologia culturale. la cui pe 
netrazione in Italia e rela-
tivamente recente. SI tratta 
Infatti di un classico. che 
raccoglie una sene di saggi 
pubblicati tra 11 1924 e il 1949. 
la cui lettura ripropone un 
pensiero e una metodologia 
che hanno profondamente in-
ciso nella storla e negli svl-
luppi anche recenti della scien-
za antropologfca. 

Conteso da strutturalisti e 
funzionalisti. Radcliffe-Brown 
ha sempre tenuto a rivendica-
re la propria autonomia teo-
rica — famose sono rimaste 
le parole con cui prendeva 
le distanze dall'altro grande 
del funzionalismo: o La Scuo-
la Funzionale non esiste in 
realta; e un mito Inventato 
dal prof Malinowski» —. Al 
di la di questa stizzosa dichla 
razione. non pochi sono 1 pun-
ti in comune fra I due antro 
pologhl: la critica del diffu-
sionismo. 1'analogia tra vita 
sociale e mondo organico. il 
r.fiuto di un metodo stor:co 
e 1'opzione per una metodo 
logia naturalistica. oltre alia 
categoria dl funzione. E' pro 
prio dalla diversa interpreta-
zione e utilizzazione di questa 
categoria che scattano le diver 
genze e le differenze fra I 
due fun7!onaIistl. 

Mentre per Malinowski le 
funzioni sono il soddisfacl-
mento del bisogni b:o-psIco-
logici degli individui. per Rad 
cliffe-Brown la funzione. II 
cui uso e tratto dalla fisiolo-
gia. e 11 contributo che ognl 
elemento socio-culturale porta 
al funzionamento delta strut 
tura sociale di cui e parte. La 
categoria di funzione implica 
dunque quella di struttura. 
che viene definita. conseguen-
temente all'analogia con 11 
mondo organico, «una serie 
di rapport! tra singoli demen
ti ». Alia funzione spetta il 
compito dl assicurare « il man-
tenlmento della continuity 
strutturale » o. In altre parole. 
11 processo della vita sociale. 

L'importanza accordata alia 
nozione di struttura ne ha 
fatto tra l'altro un precursore 
dello stmtturalismo. Lo stes-
so Levi Strauss. nonostant« 
tenga a distanziarsi dal pia
no emplrico e descrlttivo. a 
cui si ferma I'anahsi di Rad
cliffe-Brown fda qui la critica 
dl non distlnguere tra strut
tura sociale e relazionl so-
ciali) si e richiamato piu vol 
te al celebre saggio «Lo zio 
matemo nel sud Africa* 
(pubblicato nel 1924 e compre-
so in questa raccolta). che po 
ne le basi per uno studio 
strutturale della parentela c 
piu in generale dei fenomen! 
sociali II rifrr.mento alio 
strutturaiismo e per6 com 
p-omesso daIJ'ana!o?:a Man-

llta dall'antropologo bntannl 
co fra struttura social^ e strut 
tjri orppmca. che fm;-*oe per 
convertire I'ini7iale assunto 
metodoloeico tn una :potfsi 
ffrav:da d: tmnWarnrr 'ieo 
loglche. che ricondurono il 
funzionalismo nel " .̂ro del.A 
tradizvne posir.vista - ne 
sporadic!, ne casual! sono t 
richiaml a Durkheim 

N*J derlva infatti una visio 
no della societa come un tut 

to Integrate, armonico e fun-
zionale, che prevede la subordi-
nazione rigida degli individui. 
Una interpretazione statlca 
della society che, lungi dal-
l'accettare il mutamento e 
quindi le contraddizioni, ri-
corre ancora al concetto dur-
kheimiano di «anomia» per 
esorcizzarle e ricondurle ad 
una alterazlone del normale 
funzionamento. 

Sono proprio questi gll 
aspetti che sono costati al 
funzionalismo le critiche p:u 
dure e il paragone con le teo 
rie economiche del laisser 
faire. Ne ha certo giovato la 
coliaborazione con il colonla 
lismo britannico; al quale ha 
offerto un valido strumento 
di conoscenza e di controllo 
delle popolazioni colonizza 
te — la ricerca sul campo ha 
infatti avuto tanto per Mali 
nowski che per Radcliffe-
Brown come oggetto di lnda-
gine privilegiato I cosiddetti 
popoli primitivi stanzntl nei 
territori del Commonwelth. 

Anche in Italia non sono 
mancate le riserve nei con 
fronti deU'indinzzo natuialisti 
co. espresso dal funzionali
smo. che. come ha denuncia 
to Ernesto De Martino. riflet 
te sul piano della considera 
zione 'r'entifica la naturalita 
con cui le popolazioni colo 
nizzate sono trattate dalla cl 
vilta borghese sul piano prati 
co politico —. «un r-ondo d! 
cose piu che di persone, un 
mondo naturale che si con 
fonde con la natura domina-
bile e sfruttabile ». 

Un libro «sospetto» dun
que. ma 11 ritardo con cui e 
sta to tradotto (il primo sag 
gio e del 1924). dovrebbe atte 
nuare le riserve e indurre 
piuttosto una r:flessione e un 
confronto con questo indmzzo 
espresso da una diversa trad! 
zione culturale 

Carla Pasquinelli 

ratterlstlche proprle). 
Di ben maggiore Interesse, 

tuttavla. sono le altre due par
ti del llbro. «Temi centrall 
del manoscritti economico-filo-
so/id dl Marx — legglamo nel 
capitolo su « Natura e rivolu
zione)) — sono U potenzlale 
everslvo della senslblllta e la 
natura intesa come campo 
della llberazione ». L'uomo — 
egll aggiunge — deve cessare 
dl adoperare la natura soltan-
to come uno strumento, un 
mero serbatolo di mezzi dl 
sussistenza, per riconoscerne 
la speciflca « verita». Pene-
trare questa verita attraverso 
tutti 1 sens! umanl, quelli at-
tuall e quelli possibili (Marx 
parla, per esemplo, dl un 
«senso musicale». diverso. 
ovvlamente, dal mero audi-
to ») e un momento necessa-
rlo dl quella « completa eman-
cipazione di tutti i sensl uma
nl e di tutte le qualita uma
ne » (Marx) che dovra esser 
propria deH'uomo del comu-
nismo. 

Percld — osserva Marcuse 
— di fronte alia riduzione che 
la societa capitallstlca com-
pie. sia deH'uomo che della 
natura a mere « cose». « la 
sensibilita e diventata una for-
za nella lotta politico per la 
liberazione». E" questo, anz;. 
uno dei temi original! accen 
tuatl dal movimento giovani-
le degli annl '60. e che il mo
vimento operaio nel suo com 
plesso potra riprendere, svl-
luppare concretizzare. In una 
lotta. anche specifica. contro 
la distruzione capitallstlca del
la natura e della stessa sen
sibilita umana 

Dalla natura, alia sensibi
lita. all'arte. Si e spesso accu-
sato Marcuse di «estetismo», 
persino da quei gruppuscoli di 
sinistra estrema che per altrl 
versi ne hanno — parzialmen 
te — accolto alcune tesi M po 
htiche» Ebbene. proprio 
sulla scorta di una attenta 
lettura di Marx, una tale ac 
cusa e da considerarsi Infon-
data Forse non e abbastanza 
noto quale ruolo speciflco 
Marx attrtbuisse alia « bellez-
za », da lui considerata carat-
teristica lntrinseca, anzi spe
cifica, del genere umano, e 
suo momento distintivo, tra 
altri. dagli anlmali. L'uomo 
e 11 solo essere che pu6 for-
mare cose «anche secondo 
bellezza», clta Marcuse da 
Marx. E avrebbe potuto ag 
glungere, per esempio. a te-
stimonianza della valutazione 
marxiana del «fare» artlsti-
co, questo passo del Linea-
menti fondamentall della cri
tica dell'economia politico: 
a Un Iavoro maledettamente 
libero, per esemplo compor-
re. e al tempo stesso la co-
sa maledettamente piU seria 
di questo mondo. lo sforzo 
piu intenslvo che cl sia». 

AH'arte. che egll considera 
oggettivamente contradditto-
ria con 1'uso astratto della 
razionalita che e proprio dei 
capitalismo. Marcuse attnbui 
see quindi una funzione po
sit iva e dirompente del a fal-
so ordinea produttivistico ed 
Irreggimentato che del capita
lismo e proprio. II momento 
estetico e perc!6 parte inte-
grante di quella « rivoluzione 
culturale » he sempre piu — 
a suo parere — si eslge per 
la rot tura degli schemi con-
cettuali e dei tabu che fanno 
parte degli strumenti di do 
minio del capitate. « II fetl 
cismo del mondo delle mer-
cl. che sembra diventare ognl 
glorno plU intense puo essere 
distrutto solo da uominl e don-
ne che abbiano strappato il 
velo tecnologico e ideologlco 
che nasconde ell arrarlimenti 
effettivl e copre la folle ra
zionalita del tutto — uominl 
e donne divenuti liber! di svi 
iuppare i propri bisogni e di 
eostrulre insieme 11 proprio 
mondo» Ma cid — marxia-
namenU* — non e possibile se 
si prescinde dalla «educazlo 
ne. dalla persuasione. dalla 
Ha?ione insomma » 

E cost, con questo appello 
alia Raglone. si conclude que
sto llbro. nel quale — una vol-
ta sceverato II loglio — vl e 
molto bunn grano marxlsta. 

Mario Spinella 

STOMA: Hobsbawm 

La rivoluzione 
industriale 

Nascita e declino della prima potenza in
dustriale del mondo: la Gran Bretagna 

Scrittori stranieri 

Monografia di Attardi 
Alia bella monografia di Cesare Vivaldi dedicata a Enzo 

Brunori, «Michelangelo editore» fa ora seguire un ampio 
saggio d) Dario Micacchi suU'attlvita creativa di Ugo Attardi. 
La grande monografia, di 274 pagine, con 56 tavole a colori 
e 9 in bianco e nero. e con 106 illustrazioni in bianco e nero 
(11 cui prezzo e di 15.000 lire), offre un quadro esauriente 
dell'opera dell'artista da 30 anni traniantatn ri Worm i< 
Palermo, del suo cammino faticato dalle prime esperienze 
astratte del 1945 50 alle esperienze di scultura ohe daUno 
dal 1968 Nella foto. un gruppo di sculture in legno di AtUrdi 
esposte a Roma nel 1971 sotto 11 titolo « L'arrivo di Pizzaro» 

Poesie di 
Asturias 

MIGUEL ANGEL ASTURIAS, 
Clarlvigilia prlmaveral, a cu-
ra di Amos Segala. Accade-
mia Sansoni. pp. 188. li
re 1.800. 

Per chi conosce 11 llbro col 
quale M.A. Asturias esordl 
nelPormai lontano 1930. «Le-
yendas de Guatemala » — In-
traduclbile e non tradotto, 
meno 11 tentativo francese 
propiziato e glustlficato da 
P. Valery — questo «Clari-
vlgllla prlmaveral», apparso 
nel 1965, rappresenta l'occaslo-
ne per un nuovo e f el Ice ln-
contro con la poesia del gran
de narratore guatemalteco. 

Essa si muove, per cosl di
re, nell'amblto di quell'auten-
tico continente mitologico. re-
ligioso ed etico, oltre che fi-
slco. che e la civllta Maya, 
della quale 11 «Popol-Vuh» 
— alia cui traduzione al fran
cese Asturias diede un appor-
to sostanziale — costitulsce la 
testimonianza piu Intlma e 
suggestiva e del quale questo 
lungo poema di oltre due mlla 
versl e. a sua volta e sostan-
zlalmente. trlbutarlo. La con-
ferma delle straordinarie ca-
pacita ricettive e creative d! 
Asturias non potrebbe essere 
piu plena. 

II testo e corredato da una 
ampia introduzione, da una bl-
bliografia essenziale e da nu-
merose note Indispensabili al
ia comprensione di un testo 
irto di simboli e di segni 

Ignazio Delogu 

SCRITTORI ITALIANI 

II patto di Praz 
Una serie di saggi, tutti interessanti, dalla narrativa 
all'arte figurativa raccolti in volume da Mondadori 

MARIO PRAZ: II patto col 
serpente, Milano. Mondadori, 
pp 572. L. 4500. 
Questa ampia sllloge dl sag

gi di varia letteratura ed ar
te figurativa. compost! nel-
I'arco di quasi un cinquan-
tennio (il plO antico in occa-
sione del ventlclnquesimo an 
niversario della morte dl 
Oscar Wilde e del 1925. U 
piu recente dedicato a Ed
ward Burne Jones del '71» si 
configura nel suo insieme — 
per esplicita dichlarazione del-
1'autore — come una serie di 
Paraltpomeni dx *La carne, 
la morte e il diavolo nella 
letteratura romanticav, un ll
bro che. pubblicato nel 1930 
e assurto ormal alia dignita 
dl • classico» della critica 
letteraria, tracciava. con una 
sapiente esplorazione compa 
rat degli « inferru » delle let 
terature europee nel secolo 
XIX. una storla «segreta» 
dei temi e dei luoghi cul
tural! e artistic! che dalla 
s malattla » romantica avreb 
bero portato a! decadentismo 

Alle origin) di quella storla 
del gusto — della quale, a 
suo tempo. 11 Croce rilevd 11 
vaiore documentario. ma an
che 11 limite nella mancan 
za di una prospettiva teore 
tica — il Praz Indicava la 
emblematica figura del «dl 
vino > marchese de Sade che 
estendeva Ia sua ombra ln-
quietante fin entro il '900 dl 
Gabrtele D'Annunzio: ora. con 
questa nuova raccolta dl scrit 
ti. motivl e spunti. accennati 

PROBLEMl DEL LAVORO: monografia di «Ulisse» 

II f uturo dei sindacati 
Pare un punto sull'ampia 

problematica che II sindacato 
viene portando avantl. su) 
ruolo che va assumendo nelle 
societa capltalistiche. sul suo 
rilancio «che ne ra oggl — 
e scritto nella prefasone dl 
un fascicolo di Ultsse dedica
to al futuro del sindacati — 
uno del protagonist! essen-
zlall della dialettica pollUco-
sociale. almeno neU'area eu 
ropea e In Italia In modo 
ancor piU netto* non e certo 
compito facile. 

Nella monografia dl Ultsse 
si ricorre. per far eld. ad 
una serie di saggi dl auton 
di diversa estrazione politlca. 
slndacale e ideologica Forse 
cost e possiblle cogliere I dl 
versi orientamenti del movi 
mento slndacale. ma si ri 
schta dl perdere II senso del 
I'unltarleta del problem! che 
stanno di fronte al stnriaratn 
Cio non toglie comunque va 
lore ilia pubbltca7ion<» che da 
un ampio quadro dello svi 
iupp^ del mnvimentc a p<»rtirf 
dal secondo dnpomierra per 
iffrontare I problem! che il 
sindacato si e trovato di fron 
te in Italia 'n Eumpa nei 
paesi rf̂ il America (atina ne 
ell USA 

Parte rilevante della mono 
grnfia e dedicata al sinda 
cato Italiano. le cui original! 

esperienze non trovano model 
lo In oessun *Itro paese 

Non intendiamo entrare nei 
merito del vari saggi. Ele-
menti di polemica con I van 
autorl non mancherebbero. 
Per esempto in un saggio si 
afferma che dl fronte alia 
politlca del redditi che por 
rebbe limitazioni per gll obiet-
tivl immediatt > per dare 
piu sicurezza agll obiettlvl fu 
tuii » tquesta test si dimostra 
errata esaminando le varie 
realta europee) I sindacati sa 
rebbero dl fronte ad un di
lemma II dilemma e 11 se 
guente: autollmitarsl quando 
massima e la capacita e la 
volonia dei lorn rappresen 
tati di lottare. Di fronte a 
tale questione — si legge — 
«alcuni sindacati, e sono ge-
neralmente i sindacati plO de 
boll e Insieme. per condizione 
ideologica quelli che godonc 
di muior arresso at beneflcl 
del sistema tentano debol 
mente di morterare le l«'tte 
sono soprattutto i sindacati 
taliani e francesi * La tes' 
sembra •gnorare cnmple 
tamente H realta itaiiana k 
'otte sviluppate nel corso de 
eh annl la crescita del sin 
darato Non si tratta di u 
mitare le lotte ma di un forte 
impegno come ha plU volte 
affermato la CGIL. per su 

perare corporatlvlsmi. azten-
dalisml. per rafforzare, nello 
stesso tempo, la lotta dl fab 
brica, razione rivendicativa e 
I'tniziattva per un nuovo svi 
luppo economlco generate. 

Altrl saggi offri rebbero in
teressanti spunti di dibattito. 
anche su temi largamente 
inesploratl come per esempio 
quello della sflda delle mul 
tinazlonall, delle prospettive 
dell'azlone slndacale nell'Eu-
ropa comunitaria Cosl ugua) 
mente Interessanti I saggi sul 
sindacati nella Repubblica fe
derate tedesca. In Gran Bre
tagna. In Francia. In America 
l^tina, negli USA 

Uno dei temi cui la mono
grafia dedlca magglor atten-
zione e quello relatlvo al pro 
•vesso dl unita slndacale In 
Italia Rtnaldo Scheda. Gio 
vannl Pieracctnl Giorgio Lau 
r.\ affrontano questa vicenda 
cogliendo • puntl plrt salient! 

Sarebbe sta to Interessante 
in una monografia dl questo 
eenere affmntare anche U 
disrorso sul sindacato nel pae 
*1 socialist! Avrebbe senza 
dubbio contnbulto a com pie 
tare ia pannramlca sindarale 
fomendn non pochi spunti per 
un interessante dibattito e 
confronto. 

a. ca. 

In quel libro vengonn svllup-
pati, discussi e arricchiti. 

Cosl U a patto col serpen 
ten rappresentato in un qua
dro dl Hans Buldung Grien 
recentemente venuto in luce. 
e richiamato dal Praz ad il 
lust rare la situazione dell'ar 
te moderna — in quanto sim-
bolo della tentazione di Eva, 
della a parabola » della sensi 
bilita sollecitata daU'immagi-
nazione. alia quale dal roman 
ticismo in poi e stato dato li
bero corso (...) esaurendo cosl 
tutte le possibilita fino a quel-
la morte dell'arte di cui oggi 
si parla cosl tnsistentemente » 
— lega Insieme 1 a maestri 
dell'orrore» Fusell. Lewis e 
Poe. 1 pittori Nazareni e pre 
raffaelliti. I a padri» dell'este 
tlsmo Ruskin e Pater, gll 
* eccentrici» da Oscar Wilde 
a Vemon Lee. dal sinistra Ba 
ron Corvo a Max Beerbohm. 
e offre la chiave per pene-
trart 11 « museo» dannunzia 
no e gli «interni s di Proust 
e attraverso le volute dello 
«stile floreale ». introduce al 
grande fenomeno del kitsch 

Attraverso una lunga galle 
rla popolata di .mmagim grot-
tesche, terrifiche e angeliche. 
rarefatte o dense e corpo 
se, il lettore compie un per 
corso allucinante che dagli ul 
timi anni del '700 lo condu 
ce ai giorni nostri. dalla tene-
brosa enpta del diabolico 
»monaco o dl Lewis risa 
le verso gli spazi desolati del 
cattivo gusto contemporaneo. 
accompagnato da una guida 
d. eccezionale e peregnna cui 
tura e da uno scnttore raffi 
natc che, neli'uso di quella 
sorvegliata ironsa, quale si 
con viene a un impeccabiie 
metteur-en-sc&ne, facilita ed 
inaieiiK renue piu ^ug^ealivu 
1'incontro con i piu true! fan 
tasmi generati dalla morbosi 
ta romantica o addirittura 
pre-romantica 

Questo libro — certo tra le 
piu ragguardevolt prove del 
lultima saggistica — confer-
an. quindi a nostro parere. 
quanto ebbe a scrivere nel '52 
Emilio Cecchi a propostto del 
* metodo» di Praz: « Un em 
pinsmo d'ottima lega, una 
spregiudicata liberta di Impo-
statura, che consente di cuci-
re gustosamente gli uni acco-
sto agli altri. sulla trama del 
to stesso dlscorso: bonarl rt-
cordi familiari e gemme di 
peregrina erudiztone. trattl di 
humour, sottili analisi prosodi-
sne e aneddott graziosi co
me cammei; ecco le condlzio 
nl per il suo Iavoro piu con 
geniale ». 

Metodo che, d'altra parte. 
dimostra II proprio limite nel 
I'assenza dl una prospettiva 
ideologica. e finlsce col fer 
mare ad una cronaca antlqua 
rla del « gusto » dl un'eta, un 
complesso e fit to perlodo dl 
storla politica e culturale e 
inevitabilmente col ridurre ad 
una prezlosa cifra artistica e 
letteraria individuate 11 tor 
mentato svi luppo della poetl 
ca del decadentismo E que 
sto spiega appunto il concen 
trarsi dell'autore escluslva 
mente su autorl che furono 
tn qualche modo « personag-
gi » sulla scena del loro tern 
pc Inquleto. cosl da rlchia-
mare l'attenzione del lettore 

sull'aspetto piQ apparlscente 
dell'epoca del decadentismo: 
quello scamblo. artlficialmen-
te ricercato o esistenzialmen 
te sofferto (comunque sempre 
teatralmente esibito) fra ar 
te e vita Scamblo o equl-
voco de- quale sono segnl. 
anche se indubbiamente di di
versa valenza umana e cul
turale. 11 garofano verde al-
I'occhiello dl Oscar Wilde, co
me 11 bric-a-brac del Vittorla-
le di D'Annunzio lnvecchiato 

Enrico Ghidetti 

Pedagogia: 
Bernardini 

Maestro 
di borgata 

ALBINO BERNARDINI. 
Un anno a Piefralata, 
La Nuova Italia, pp 
150. L. 1.400 

E* tomato nelle librerie 
un libro-testimonianza tra 
i piu vivi e stimclanti che 
abbiamo letto negli ultimi 
tempi: Un anno a Pietra-
lata, di A. Bernardini da 
cui II reglsta De Seta ha 
tratto lo scene£2iato tele-
visivo In 4 puntate In onda 
la domenica sul piccolo 
schermo (la rlstampa. ov-
viamente. e Iegata a tale 
pro postal Rilesreerlo ora. 
dopo un Intervallo di alcu 
nl annl (e che annl. per le 
vfcende della nostra scuo-
!a!>. non e fatlca Inutile. 
Non solo perche la disgre 
gazione delte nostre ubor-
gate» alia perifeiia della 
cltta resta sostanzialmente 
al livello del '68 fanno in 
cui apparve II llbro). ma 
anche e soprattutto perche 
resta ugualmente dramma-
tica e angosciosa la vita dl 
un maestro che si ponga I 
problemi deeli esclusi co
me un qualcosa di cui si e 
corresponsabili e per la cui 
soluzlone occorre combat-
tere a scuola come fuorl dl 
scuola. 

Nonostante la crescente 
presa di coscienza e la cre
scente mobilitazione. infat
ti. certe slruazioni di pro
fondo disagio permaneono 
Immutate al fondo (pur se 
pud cambiare talora lo 
asDetto superflclate) E Ia 
tentazione di plegare, col 
• pugno dl ferro» ed una 
spletata oratica disciplina 
re basata suite mlsure poll-
zlesche. un gruppo tumul-
tuoso ed imduciblle dl ra 
eazzl e ancora forte In 
moltl Insegnanti e dlrigen 
tl Perclo questa esoerlenza 
di Bernardini che Invece 
punta al recupero del so
ciale p della capacita dl an 
todirezione mediante una 
pratlca vivace, talora esu-
berante mal autorltaria 
puo tn«!«<marrl ancora mol 
te co<v 

Alberto Alberti 

ERIC JOHN HOBSBAWM: 
c La rivoluzione Industriale e 
I'lmpero. Dal 1750 al glornl 
nostri », Einaudi, pagg. XII , 
41G. L. 2800. 

Questo bel llbro dello sto-
rlco marxista Hobsbawm co
stitulsce l'ultima parte della 
Storia economica dell'Inghil-
terra edlta dal Penguin Books 
e redatta anche da M. M. Po-
stan Ul Medioevo) e da Chri
stopher Hill (La formazione 
della potenza inglese. Dal 1530 
aZ 1780). L'autore ha cercato 
di scrlverlo « nel modo meno 
tecnico possiblle» ed e riu-
scito a presentare un testo 
vivo, piacevole, oltre che 
scientificamente rigoroso. 

La rivoluzione industriale, 
che ha prodotto « la piu gran
de trasformazione della vita 
umana In tutta la storia uni
versale tramandata da docu
ment! scrittl», colncise, per 
un relativamente breve perlo
do, con la storla dl un solo 
paese: la Gran Bretagna Su 
questo paese (o, piuttosto, In-
torno ad esso) venne Infatti 
costruita un'intera economia 
mondiale. e cl fu un mo 
mento in cui la Gran Bre
tagna poteva essere definita 
come «la sola officina della 
terra, la sola grande nazio
ne importatrice ed esporta-
trice, la sola che si occu-
passe dl trasportl, la sola po
tenza imperialistica. e quasi 
la sola nazione che investisse 
all'estero; e per queste ra-
gioni, la sola potenza navale 
e la sola che svolgesse una 
autentica politlca mondiale». 

Ma quando altrl paesi s'in-
dustriallzzarono, quel monopo-
Ho finl automaticamente, an
che se l'apparato di transa-
zioni economiche mondiali co-
struito da e per la Gran Bre
tagna rimase per un certo 
tempo indispensabile al resto 
del mondo 

Hobsbawm. appunto. descrl-
ve, ma vuole anche e so 
prattutto sptegare. «l'ascesa 
della Gran Bretagna come 
prima potenza industriale. il 
suo deciino dal temporaneo 
predominio pionieristico. Ie 
sue relazioni con 11 resto del 
mondo ed alcuni degli effetti 
che questi awenimenti ebbero 
sul popolo britannico». 

Una delle ipotesi formulate 
e che 11 declino della posi-
zione inglese sia stato provo-
cato, in linea generale, dal 
«precoce e prolungato lnizio 
come potenza industriale ». I 
grandi vantaggi derivanti dal-
l'avere effettuato la rivolu
zione industriale nel XVIII se
colo e nei primi decenni del 
XIX secolo, cioe, furono con-
trobilanciatl e parzialmente 
vanificati allorche. a partire 
dal 1860. si manifesto, di fron
te alia pressione concorren-
ziale di altre economie, il 
« rovescio della medaglia » ed 
incominciarono a far sentire 
i loro effetti negativi. per 
esempio, «una tecnologla e 
una struttura d'affan piutto-
sto arcaiche», ma a incastra-
te » a tal punto da non potere 
essere rapidamente abbando-
nate o anche sol tanto modi-
ficate. 

La Gran Bretagna. dunque, 
non pote competere con ia 
concorrenza: riuscl. tuttavla, 
ad evitarla, ritirandosi sem
pre piu nell'impero e nel li
bero scambio. vale a dire nel 
monopolio esercitato In region! 
non ancora sviluppate <« il che 
— sottolinea Hobsbawm — le 
aiutd a restare non industria-
lizzate ») e nella sua funzione 
di «perno» del commercio 
dei trasporti marittimi e delle 
transaziom finanziarie mon
diali D'altra parte, questa 
«capacita di evasione •> con-
tnbul a perpetuare l'antica 
e superata struttura dell'aepo-
ca pionieristica ». 

Entnamo, cosl, nei cuore 
della problematica sollevata 
dal libro, che nflette — come 
awerte l'autore in apertura 
— le preoccupazioni degli annl 
1959 e I960 relative ai proble
mi deilo sviluppo economico 
e deU'industnalizzazione e. 
« vista rimportanza dei grandi 
movimenti di decolomzzazione 
politica. della netta e sempre 
piu marcata spaccatura fra i 
paesi " sviluppati" e quelli 
*' sottosviluppati " o " emer
gent! '». La rivoluzione in-
du^>tnale viene dunque inqua 
drata (ed e questa. del re
sto. la condizione per ca-
pirne tutta la porta ta e gli 
sviluppo in una prospettiva 
di storia universale di estrema 
attualita. Sono molto signifi
cative, in tal senso, alcune 
pagine che, analizzando le 
conseguenze della dipendenza 
dalla Gran Bretagna su quelle 
parti del mondo appartenentl 
al suo sistema satellite o co-
lontale. per esempio mettono 
In nlievo il rapporto fra l'in-
dustrializzazione del Lanca
shire ed il prolungamento del
la schiavitu in America op-
pure esaminano come gli one-
ri della crisl britannica ab
biano gravato sui paesi pro-
dutton di materie prime, 

Le conclusion! di Hobsbawm 
sono anche conclusion! politi
che Oggl, i paesi in fase dl 
Industrializzazione si svilup-
par.o In presenza di forti mo
vimenti che raggruppano le 
class! lavoratricl e dl po-
tenze socialiste mondiali, non 
sono necessariamente obbli-
gatl ad un sistema capita-
lLslico. possono scegliere una 
via socialista La storia della 
Gran Bretagna. ovvlamente, 
non rappresenta un • model-
Io» per lo sviluppo econo-
mlco-soclale del mondo con-
tempnram-ii ma tuttora ngra 
va pesantemente sul presen-
te» e quindi. per tlsolvere 
nella pratica ' problem! reall 
dell'economia e della societa 
del nostro tempo, anche que 
sla eredita del capitalismo 
imperiallstlco deve essere li
quidate. 

Mario Ronchi 

IN LIBRERIA 
Una terra maledetta 

ANGELO ARRIGHETTI: Ma
ledetta terra. Culture editri-
ce. pp. I l l , L. 1900. 

(m.la.). La terra ((maledet
ta » 6 un costone deH'Appenni-
no mugellano. sopra 1 700 mt.t 
arida e dura, ove viveva gente 
fatta a sua somlglianza, doe 
x malfatta, attozzata e slinea-
ta che, a vederla cosl dl pri
mo acchito. faceva subito pen-
sare che forse anche II pro
cesso dl trasformazione uma
na fosse qui, come per le al
tre cose, in ritardo di qual
che millenniou. 

Anche l'autore, montanaro 
autentlco, e nato su « quel co-
stone rupestreu e di quella 
vita — che e anche la sua, 
dei suoi amici, della sua gen
te — ha inteso narrare, con 
un llnguagglc denso dl arcal-
sml, di suggestion!, di neo-

loglsml — U traglco svolgl 
mento, nell'impatto con gli 

event!, stoiici di questo no 
stro secolo 

II llbro dl questo vecchlo 
montanaro narra dunque la 
odlssea di una famiglia. at 
traverso la quale si pu6 leg 
gere la lentu presa dl co 
sclenza, civile e politica, di 
quella gente dl montagna. og 
g! dispersa nelle anonlme pe-
riferle clttadine. La famiglia 
e quella del Tassonl. La sua 
vicenda e emblematica. simi
le a quella dl tante altre. 

II tono pacato, il gusto del 
racconto — che priva la sto
ria, tal volta, di tension! dram 
matiche — nascondono una 
rabbia sottile. contenuta. che 
rifiuta quello stato d'animo di 
rassegnazione che era invece 
una caratteristica di quella 
«tradizlone » contadtna. 

II tango di Bertolucci 

BERNARDO BERTOLUCCI, 
Ultimo tango a Parigi, Einau
di. pp. 120, L. 900. 

(a.b.). E' la sceneggiatura 
scritta. evidentemente prima 
del film omonimo, da Bertoluc
ci e Franco Arcalli. Evidente
mente perche questo testo, pub
blicato ora con Paggiunta dl al
cune emblematlche foto dl 
scena da Einaudi. contiene no-
tevoll differenze dal film che 
abbiamo visto. Non e stato 

fatto, cioe 11 Iavoro inverso 
non si e partiti dal film con 
cluso per derivarne ngorosa 
mente la sceneggiatura. me 
todo che ha dato in passato 
e avrebbe dato anche in que 
sto caso risultati ineccepibi-
11. Pud, comunque. risultare 
Interessante il paragone fra la 
pagina scritta e il film, e 
rendere possibili alcuni appro-
fondimenti della storia e dei 
personaggl. Nella foto: 1 due 
protagonist) del film. 

Grande viaggio fra gli Uroni 
GABRIEL SAGARD, Grande 
viagglo nel paese degli uro
ni, Longanesi. pp. 478. Li
re 5.800. 

(a.b. Un nuovo volume della 
Interessante collana «I Cento 
viaggi» che Franco Maren-
cr dlrige per Longanesi. E 
la cronaca (16231624) del 
vlaggio che il francescano 
francese Gabriel Sagard com-
p) come missionario fra 1 
a selvaggi » amerindi che abl-
tavano 11 paese asituato nel-
TAmerica verso 11 Mar Dolce, 
agli ultimi confinl della Nuo
va Francia. detta Canada», 
come il frate stesso dice. 

II libro, che e curato e tra
dotto da Ugo Piscopo, viene 
arricchito da 14 incision! del 

Seicento che riproducono 
aspetti della vita degli uro 
ni. H frate — che 6 ancora 
convinto che sia il sole a gi 
rare intorno alia terra e che 
questo spiega al suoi « selvag 
gi» — raccoglie qui una se 
rie di nozioni sugli us:, le 
abitudini. le tradizioni. del po 
polo degli uroni: stila addi 
rittura una sorta di diziona 
rio della loro lingua Tutta 
i'operazione, ammantata di 
bonomia, non era serv:ta ad 
altro che ad aprire ai oco 
lonizzatorl» occidental) la 
nuova strada di sfruttamento 
dei popoli «selvaggi » come 

altri «missionari» avevaro 
fatto prima e han fatto dopo 
il frate Sagard. 

Poesie di Gino Benedetti 
GINO BENEDETTI, Qualco
sa da dire. Poesie, Edizioni 
Delfino. pp. 235. s.p. 

(ad.sj. Un poeta che non e 
alia sua prima raccolta di poe
sie. (si veda ad esempio: a Al
meno i poeti dicano la verita ». 
Desenzano, L'Antiquario del 
Garda 1971). Benedetti pre 
senta per6 qui, introdotta 
da Nantas Salvalaggio e 
Luigi Serravalll, l'ultima e 
forse piu cospicua fatica. 
Forse difficile definirlo co
me poeta perche per lui 
cadono tutte Ie possibilita dl 
incaseliamento a cui si ricor
re quando si vuole definlre un 
contemporaneo. Non appartle-
ce a scuole, non ha guardato 

a maestri 
La sua poesia. se si vuole, 

pu6 essere considerata diffici
le non alia lettura immediata. 
ma per 11 dlscorso intenore 
che sta dietro metafore e sim 
boll Eppure nello stesso tem
po, uomo del suo tempo, pie 
no di curiosita, offre sempre 
lui stesso la chiave tnterpre-
tatlva della realta che aggre-
dlsce. una realta che e anche 
di tutti i giorni. bana'.e, for
se, ma stmbolicamente figlia. 
da' computer al tubo dl sea 
rico dei gas, dl una ideologia. 
di una societa, di un sistema, 
di un ideale che non si affer
ma e naufraga a livello di 
mass-media e lascla quasi in 
contaminati I grandi tabu. 

Coraggioso libro di foto 
LISETTA CARMI, I travesli-
ti, Essedi Editrice. Roma. 
lire 10.000. 

(u>*.). E' uscito in questi 
giorni 11 libro al quale la foto-
grafa genovese Lisetta Carmi 
lavorava da qualche anno, tut-
to dedicato alio sconvolgente 
mondo dei ctravestiti*. Si trat
ta di una inchiesta fotografica 
di notevole riltevo sul piano 
sociologico. clinico e umano. 
La Carmi. gia nota per una 
appassionata ricerca sul porto 
dl Genova realizzata insie
me ai sindacati e per aver 
vinto 11 premlo fotograflco 
« Niepce», ha dato. In questo 
Iavoro, una notevole prova di 
maturita tecnica e come stu-
diosa di una realta dawero 

sconcertante, Mal in nessuna 
foto del llbro, si nota com-
piacimento o Inutile esibizlo-
»»e. La macchina fotografica, 
guidata da mano slcura, ha 
Invece scandagllato 1 momen 

ti di vita della gente che vive 
in quella specie di girone dan 
tesco che e la prostituzione 
maschlle. L'mchiesta della 

Carmi e largamente conosciu 
ta e apprezzata dagli specia 
listi del Museo dell'Uomo di 
Parigi. da moltl studiosi ita 
Hani e stranieri e da gruppi 
di soclologhi che stanno. ap
punto, conducendo ticerche 
sui «travestiti». 

L'Idea del libro era nata un 
palo di annl fa, ma nessu 
no. flno ad ora, aveva avuto 
11 coraggio di pubblicarlo. Poi 
la televisione, nel corso dl 
una trasmissione non certo di 
grande rillevo e che aveva su-
scitato anche molte polemiche 
era riuscita a sollevare per 
un pubbllco ben piu largo il 
problema Ora, ecco il libro 
della Carmi che ha dimostra-
to. ancora una volta, di esse
re una fra. le migliori e piu 
preparate fotografe italiane. 

Benessere e democrazia 
F. FORTE-G. F. MOSSET-
TO, Economia del benessere 
e democrazia. Franco Angeb. 
pp. 861. L. 1.500 

(g.bo). II slgnificato ed I II-
miti di questa antologia di 
scritti economicl e di sociolo-
gia politica sono sintetizzati da 
quanto affermato dai curator! 
a pagina 18 deU'Introduzione: 
« . un grande campo dl ricer
ca che riguarda i due dominll 
della teoria del process! dl 
aeclstone democraticl. plU 
brevemente Indicablll come 
"teoria della democrazia"— 

e "teoria pura della economia 
normativa" (economia del be
nessere) rivolta a stabilire le 
condizionl di ottimo ». 

Su questa base sono state 
raccolte significative pagine 
di numeros' auton anti o non 
marxisti, quail ad es Pare-
to. Schumpeter o Samuelson 
che dalla fine dell'800 ad og 
gi si sono misuratt nel ten 
tativo di risolvere dal punto 
d vista della teoria politlca 
o di quella economica 1 pro 
blemi lnsorgenti dalle contrad 
dizlonl del sistema economico 
sociale capitalistic©. 


