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DOCUMENT1, SAGGI, ROMANZI SU ASPETTI DELLA SOCIETA' USA 
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America esasperata 
Una serie di libri off re un quadro sconcertante, anche se largamente in-
completo, di quello che sono diventati gli Stati Uniti oggi - Nessuna aspi-
razione a esprimere giudizi definitivi, ma solo contributi a un'analisi 

Nuove luci 
sul complotto 
contro Martin 
Luther King 

GEROLD FRANK, t Martin 
Luther King: una morte ame-
rlcana ». Dall'Oglio. pp 587. 
L. 4000. 

(r.f.) — Fu James. Earl Ray 
ad assasslnare Martin Luther 
King, 11 4 aprlle del 68 a Mem 
phis? 8e fu lui, agi da solo 
e dl lniziativa individuale o 
fu, invece, la pedina o una 
delle pedine di un piu vasto 
complotto? Pur senza dare 
una risposta definitiva (ma 

chlaramente propendendo per 
la tesi del complotto di cui 
Ray fu solo un personagglo 
secondario e magarl involon 
tario, un Oswald insomma) 
il glornalista Gerold Frank ha 
tracclato. dopo quasi quattro 
anni di meticolose lndaglni, 
un'attendibile radlografia dl 
quello che e stato uno del de-
litti che hanno umillato r Ame
rica. 

La rlcerca fornisce un qua
dro episodico molto rlcco ed 
11 suo interesse consiste nel 
sipario che alza su un sotto-
bosco della destra america-
na, lndivlduato attraverso una 
serie di coincidenze, un sotto-
bosco analogo a quello emer-
so in occasione delle rlcer-
che piu approfondite sull'as-
sassinio del presldente Ken
nedy. 

Razzistl legatl al mondo 
del potere, testlmoni paurosi, 
avvocatl legatl a gross! lnte-
ressi, avventurierl di ogni rl-
sma, taclte connlvenze con 
funzionari e agenti statali e 
federal!, vengono delineati in 
questa rlcerca' che si conclu
de con la dichiarazlone di 
colpevolezza con cui Ray, poi 
pentitosl, impedl praticamen-
te lo svolgimento del proces-
so. Poco importa quindl che 
manchino le conclusion! defi
nitive; 11 titolo (a Una morte 
americana») e sufficiente-
mente indicatlvo della realta 
nel cui contesto e stata tol-
ta la parola a M.L. King, 
nel momento in cui 11 suo im-
pegno approdava ad una dl-
mensione piu politica e so-
ciale. 

Un profilo 
del leader 

negro 
E. Cleaver 

LEE LOCKWOOD, i Conver
sazione con Cleaver », Riz-
zoli. pp. 126. L. 2000 

(r.f.J — Si tratta del resocon-
to di un lunghlsslmo incontro 
dell'autore. un glornalista, con 
Eldridge Cleaver, avvenuto 
ad Algeri nel glugno del '69. 
La data e Importante. poiche 
in quel periodo I'lnquieto rl-
voluzlonario amerlcano non 
aveva ancora rotto con 11 Par-
tlto delle pantere nere, a no-
me del quale, anzl, contlnua-
va a parlare. Ma nel la con. 
versazlone emergono gla 1 prl-
ml elementl della frattura, 
accentuatasi con 1'isolamen-
to di Cleaver, che vive an
cora nell'esillo algerino. 

Lockwood, anche dedlcando 
le prime quaranta pagine del 
libro alia figura dl Cleaver 
ed al priml mesl del suo esl-
Ho vlssuti a Cuba, cerca di 
fare emergere soprattutto il 
profilo psicologlco dell'lntervl-
stato, cosl come e stato let-
to nelle due raccolte dl scrlt-
tl dell'esponente negro (« Anl-
ma in ghiaccion e a Dopo la 
priglone »). Ed In effettt nella 
conversazione si rltrovano, a 
trattl. 1 momentl piu fellcl 
del Cleaver fine scrlttore ed 
acuto glornalista. Quest! 
aspetti scompalono perd quan-
do il dlscorso scende all'at-
tuallta politica (del '69) dove 
1'appassionato rivoluzlonarlo 
glunge alle estreme conse-
guenze della sua analisi, con-
siderando ormat irrefrenabl-
le 11 processo di fasclstlzza-
zione degli Stati Uniti e quin
dl lnelimlnablle la necessita 
di uno scontro armato con U 
capltallsmo amerlcano e la 
sua struttura di potere. 

Su questo punto la posizlone 
di Cleaver e nota, come so
no notl i termini conseguen-
ti della sua rottura con 1 
suol compagnl di lotta. Inte
resse di questa conversazio
ne e dl illustrarne le pri
me premesse. 

INDAGINE STORICA 

La stampa bolognese 

durante il fascismo 
NAZARIO SAURO ONOFRI, 
« I giornall bolognesi nel ven-
tennlo fascista», Editrice 
Moderns, pp 286. L. 4000. 

Lo spazlo maggiore dell'in-
dagine di Onofri e dedicato a 
giornall di Interesse nazlonale 
come 11 Resto del Carlino e 
VAvvenire d'Italia oltre che ai 
settimanall social is ti. cattolid, 

• fascist! o della fronda fasci
sta, editi a Bologna a parti re 
all'incirca dal periodo dell'in-
sediamento di Mussolini al go-
verno. •. . \ 

Tutto sommato Vtter piu 
slngolare e proprlo quello del-
VAvvenire. quotidiano catto-
lico che fa capo a una so
cieta editrice controllata dal 
Vaticano. Potendo non essere 
fascista, dal momento che 
nessuno glielo chledeva al-
meno all'inizio. prefer! esserlo 
subito, decisamente, fazlosa-
mente. approvO le Ieggi che 
uccidevanc la liberta di stam
pa e buttavano pressoche sul 
lastrico quei giornalisti che 
non volevano aderire al fa 
scismo SI fece forte del veto 
deU'arcivescuvo posto all'usci 
ta di un settimanaie cattolico 
del dissidenti antifascist! lei 
Parti to popolare italiano per 
operare in condizioni di no-
nopolio per il mondo catto 
lico Pol la dlrezlone venne 
lasciata a Raimondo Manzin' 

RIVISTE 

Assistenza 
sociale e 
medicina 

dei lavoratori 
Per tutti colore che ope-

rano nel campo della pre 
videnza sociale e dell'infor-
tunistica e che comunque 
sono interessati alia evolu 
zione della legislazjone so
ciale segnaliamo due rivi-
ste bimestrali edite dal 
I'INCA. Istituto della CGIL 
per la tutela dei diritti pre 
virienziali e assistenziali 
dei lavoratori: «L*assisten 
za sociale * e • Rassetfna 
di modicina dei lavoratori » 

Alle ptibhlicazinni che con 
sas?gi *r*i<-oli ' tavnte roton 
de. inrtagmi dihaititi e hi 
tervi«to irattnno sempre ar 
ROTicnti di ffrande attualita 
ed mteres«e ccllaborano ?in 
daralisti lavoratori orgam 
smi .1i fahhrica. parlamen ' 
tari. studiosi di discipline 
giuridiche e medico-legali 
chr affrontano i van pro 
Wemi con compPtc-nw «» 
tempestivita 

che inlzio un periodo dl po-
sizloni e di affermazioni piene 
sempre soltanto di ambiguita 
e dl reticenze che, dato 11 
cltma, non erano certo ne 
chiarificatrici ne, almeno, 
neutrall Un'amblguita conti-
nuata persino durante I 45 
giorn! di Badogllo. contlnuata 
con amblvalenze lmperdona-
bill ancora durante la guer-
ra di Resistenza sotto la pro-
tezlone di quel cardinale Na-
salli Rocca a cui forse i fa
scist! debbono riconoscenza, 
ma a cui nulla deve la Resi
stenza. 

La storia del Resto del Car-
lino e una storia di imboscate 
e dl guerriglla per il pos-
sesso del pacchetto azionario 
di controllo. Chi lo conqul-. 
stava riusciva ad avere in 
mano 11 giornale. che riuscl 
ad essere almeno non fascista 
e a subire le crisi e 1 contrac-
colpi, per esempio. del periodo 
del delltto Matteotti 

Quando 11 pacchetto cadde 
in mano ai fascist! dl Arpi-
nati e piu tardi agli uomini 
di Dino Giandi. il giornale 
fu un feudo fascista 

Notevole Interesse suscitano 
le pagine dedicate all\4rcftf-
trave. un periodico di fronda, 
fatto da giovani che se al
l'inizio cercavano. predicando 
un ritorno alia « purezza » ori-
ginale, dl caplre 11 fasctsmo, 
alia fine tanto lo capirono ohe 
divennero. tuttl meno uno. an
tifascist! e non pochi di ess) 
morlrono nel lager o in mon-
tagna neU'esercito di libera-
zione. Onofri ha abbondato 
nelle citazionl. ha dato alia 
ricostruzione della vita del 
giornale un respiro quasi an-
tologlco per permetterci di ca-
pire quan to profondo fosse II 
divario fra la retorica fasci
sta della stampa «controlla
ta* e questo dtbattito fin 
quasi assillante che era in 
corso anche su altri glornali 
universitari fasclstl 

Onofri si e awalso dl moite 
rice re he che a Bologna sono 
state condotte sulla stampa 
fascista e antifascista. delle 
raccolte di testlmonlanze co
me quHla tmportant'ssims d' 
Arbizzani e Bergonzlni, La 
Remstmzn a Boloqno <voi II). 
per condurre questa sua rico
struzione inchtesta sulla *tam 
pa nel ventennio - fascista * 
Bologna Ne ha costrulto un 
quadro completo che non ttene 
conto solo della lines del gior 
nail, ma anche dei retroscena 
delle lotte intestine che gerar-
chla fascista e nnanziatori 
icioe capitalisti fasclstl) con-
ducevano per la dlrezlone e 
11 controllo del giornall. 

Adolfo Scalpelli 

Due libri dtversissimi, ma 
sullo stesso tema. Gli Stati 
Uniti d'America, loro mo-
struosita, problem!, tensioni 
sociali, rivolte e insomma usi 
e costumi. 

II primo e un'analisi poli
tica dell'imperialismo USA in 
casa e fuori casa. contenuta 
nel volume di Harold Jacobs 
Weathermen / I fuorilegge 
d'America (Feltrinelli pp. 334. 
L. 2300). Chi sono i Weather
men? Stando al lessico «gli 
uomini del tempo», insomma 
i « bernacca > della situazio-
ne politica, stando alia so-
stanza delle loro posizioni e 
delle loro azioni sono un grup-
po di • rivoluzionari bianchi 
di ispirazione maoista nati 
dalla crisi della SDS america
na. II nome gli deriva dal lo
ro primo e fondamentale do-
cumento dal titolo Non c'i 
bisogno di un esperto del 
tempo per sapere da che par
te tira il vento. E il vento. se-
condo loro, tira (o dovrebbe 
tirare) nella seguente direzio-
ne. Intanto per cominciare i 
Weathermen non si considera-
no molto di piu che un grup-
po d'appoggio alle rivoluzio-
ni altrui: coerentemente mao-
isti (e decisamente antimar-
cusiani) sottovalutano sia lo 
scontro di classe aHMnterno 
del sistema. sia le potenziali-
ta rivoluzionarie delle frange 
studentesche. 

Quindi la classe rivoluzio-
naria non e piu la classe ope-
raia. ne tantomeno le frange 
protestatarie bianche. Rivo
luzionari sono solo i neri per-
ch6 sono oppressi in quanto 
popolo. Non esiste quindi al-
tro meccanismo, rivoluziona-
rio che non sia quello della 
autodeterminazione dei popo-
li. La rivoluzione si fa solo 
a liVello planetario e passa 
per la sconfitta politica del
l'imperialismo USA. Queste te
si sono, naturalmente. molto 
discutibili percbi per esem
pio danno per scontato l'as-
sorbimento da parte del sista-
ma di tutte le contraddizio-
ni che non siano quelle raz-
ziali. Va perd dato atto a que
sto gruppo (tra l'altro fuori 
.legge perch6.passato all'azio-
he violenta) dl avere fatto un 
originale sforzo teorico per 
individuare una sorta di < via 
americana* al socialismo. Se 
il loro maoismo e d'importa-
zione (e questo gli k stato det-
to da piu d'uno. come prova-
no i documenti raccolti to 
questo volume) la loro anali
si delle forze sociali rivoluzio
narie e tipicamente statuni-
tense. 

I Weathermen prendono at
to del fatto che la classe ope-
raia del loro paese non sem-
bra a tutt'oggi capace di scos-
se rivoluzionarie. prendono al-
tresi atto del fatto che il dis-
senso bianco e assolutam^n 
te privo di una base di mas-
sa ed e comunque piu esisten-
ziale (hippis eccetera) che non 
politico: restano i neri. que
sto e un fatto. 

Uno del punti su cui si 
pud discutere e se gli inte-
ressi.di classe di quest! ulti-
mi coincidano o no con una 
logica di classe che non pas-
si necessariamente e soltanto 
per la logica della autodeter
minazione dei popoli. I Wea
thermen non hanno dubbi: 
< i neri del Nord non hanno 
un " duplice interesse " come 
neri da un lato e come " lavo
ratori della nazione USA " dal 
l'altro. Hanno un solo inte
resse di classe, insieme a tut
ti gli altri neri negli Stati Uni 
ti. in quanto rnembri della 
Colonia proletaria nera >. 

II secondo libro. meno se-
rio e, in fondo. anche mirae-
tico e Le mangiatrici di ice
cream di Inisero Cremaschi 
(Fratelli Fabbri. pp 167. L 
1000) 

Si tratta di una sorta di 
romanzo giallo ambientato 
tra sventate e feroci fanciul-
le (ed anche fanciuili) delle 
metropoli n o r d-amerirane. 
Tra grandi pasti a base di ge-
lati. lezioni pratiche di guer-
riglia e anti-guerriglia in cui 
ci si tira addosso bombe-car-
ta piene di inchiostro rosso, 
scazzottate vere scazzottate 
finte e un po' di sesso. ci scap-
pa il morto (anzi la morta) 
vera, che poi forse perd e fin-
ta anche lei. Come in ogni 

II Bolaffi 
annuale 

Glulio Bolaffi annuncla una 
serie di pubblicazloni Interes-
santi. Pra queste 11 a 8 del 
«catalogo nazionale Bolaffi 
d'arte modema» (4 voluml 
con 2A61 lllustrazloni In blan-
cc e nero e 98 a coiori. li
re 35.000) Otto edizioni del 

. i Catalogo • sono apparse dal 
1961 ad oggi II volume dl 
quest'anno riferisce I'attivita 
di 2764 artist: Italian!. 

Da quest'anno inoltre. vtsia 
la situaziont favorevole del 
mercato artlstlco II "Catalo
go » avra UTJI cadenza annua
le. Bolaffi annuncia che e ne-
cessario accrescere 11 ritmo 
al usclta. visto che, ad esem
pio, le gallerie iUliane sono 
passate dalle 75 dl dodlcl an

ni fa alle 1114 dl oggi. 

romanzo giallo che si rispet- ' 
ti e'e un detective, nella fat-: 
Uspecie « I'agente Camillo del
la PS. milanese > non si sa 
bene se in vacanza o in mis-
sione speciale fra le angeliche 
e diaboliche ragazzine, comun
que sta 11 e, come lui stesso 
dice, osserva * l'uovo, intatto 
e durissimo ttntando invano 
di indovinare quale mostruo-
so pulcino nascondesse », Ini
sero Cremaschi insomma, fa-
cendo il verso al romanzo gial
lo amerfcano (e sia detto re-
stando prigioniero de). biri-
gnao del modello) cl offre una 
divertente ma anche un po' 
fastidiosa dipintura d'ambien-
te; un po' del tipo (per capir-
ci) di un libro (piu noto co
me film) come Arancia a oro-
logeria: delitti violenza sesso 
e cattlverie piu o meno gra-
tuite dei teen-agers d'oltre 
oceano. Le cosiddette Angeli
che di Cremaschi sono I'ulti-
mo prodotto di una societa 
opulenta e alienata, immagi-
ne pop di una societa fon-
data sullo spreco e sullo sfrut-
tamento. 

Francesco D'Anni 

II romanzo di Girolimoni 
(a. b.) • Nella collana Inchleste e documenti edita da Cap 

pelli e dedicata ad argomenti storici, sociali, del costume 
che abbiano ispirato inchieste nel campo del cinema, del 
teatro o della TV, e apparso il volume Girolimoni - l i e mo-
stro» e II fatclimo (pp. 180, L. 2.500) che, oltre a fornire 
il racconto completo del film diretto da Damiano Damiani. 
aggiunge altri elementl di giudizio con una serie di docu
menti, anche fotografici, e precisi dati di cronaca che Gae-
tano Strazzulla ha raccolto dando vita ad una sorta di ro-
manzo-saggio. Nella foto: a sinistra il vero volto di Giroli
moni e. a destra, l'attore Nino Manfredi protagonista del film. 

ECONOMIA POLITICA 

STUDI DI PSICOLOGIA 

Ilrapporto 
madre-bambino 

Una seria e ampia documentazione di John Bowlby che nonostante alcune 
riserve crea interessanti premesse per nuovi dibattiti e nuovi esperimenti 

JOHN BOWLBY, «L'atiac-
camento alia madre >, Bo-
ringhieri, pp. 497. L. 8000. 

Quando J. Bowlby nel 1950 
accetto di fare, per incarico 
della Organlzzazlone mondia-
le della saniUt, la ormai fa-
mosa Inchiesta sulla salute 
mentale dei bambini senza fa-
mlglia, certamente non preve-
deva che le conclusioni con-
tenute nell'ormal notissimo 
volume «Maternal Care end 
mental healt» avrebbero su* 
scitato tanto scalpore e dato 
Inlzio ad una serie di dibat
titi tuttora estremamente vivi. 

Le vivaci 
polemiche 

In verita, una parte della 
risonanza dl questa famosa 
inchiesta non e tanto legata 
alle pur notevoli conclusioni 
ed al loro peso sclentifico ma 
alle conseguenze che ne deri-
vavano, o che a molti appar-
vero derivarne, sul piano so-
ciologico. Ed anche da que
sto angolo visuale sono sor-
te le maggiori resistenze e 
le piu vivaci polemiche. Pur-
troppo l'approdo di queste cri-
tiche e stato scarsamente va 
lido per gli element! di ridu-
zionlsmo in esse contenuti, os-
sia la tendenza a voter mi-
surare e giudicare esperien-
ze psicologiche con misure e 
giudizi sociologlcl. A questo 
si e contrapposta un'altra for
ma di riduzionismo, quella ten-
dente ad utillzzare le conclu
sioni di Bowlby come antite-
tiche al processo di sviluppo 
della societa, e della donna 
stessa nella societa. come se 
il problema non fosse quel
lo di studiare le forme per 
evltare la caduta di un rap-
porto essenziale. ma quello 
di conservarlo conservando 
delle condizioni storiche che 
vanno mutando. . 

L'ampiezza di polemiche. pe 
rd. come l'ancor piu grande 
ampiezza dei consensi su ba
se scientifica ha avuto l'uti-
Iita di stimolare In Bowlby e 
nel suol collaborator!, dal 1952 

in poi, una serie masslccia e 
sistematica di rlcerche rac
colte In due volumi dei qua
il il primo e quello dl cui 
ci occupiamo, tradotto e pub-
bllcato per 1 tlpl dell'edito-
re Borlnghleri con il titolo 
« L'attaccamento alia madre ». 

La preoccupazione di Bowl
by, anche in rapporto alle po

lemiche riportate, e stata quel
la dl Inquadrare l'ampla mes-
se di esperienza in un tessu-
to connettivo di tipo teorico 
che permettesse, a coloro che 
dovevano ripercorrere sperl-
mentalmente le stesse strade, 
oltre che un ampio campo dl 
controlli, una seria possibili
ty dl dlscorso critico sul me-
todo. La partenza e sempre 
lo studio sistematlco del mo-
do in cui i bambini piccoli 
reaglscono alia perdlta, piu 
o meno temporanea, della 
madre, ma viene impostato 
anche sul piano metodologi-
co il' problema dello studio 
di quello che viene indicato 
come o comportamento d) at-
taccamento». ossia il tipo di 
legame di dipendenza che esi
ste tra il bambino e la fi
gura materna e le ragloni dl 
tale legame. E' evidente. per-
ci6, che il Bowlby muoven-
dosi su questo terreno. pur 
con sostanziali dlfferenze dal
le primitive esperienze freu-
diane, non pud che ripropor-
si il problema dell'analisi teo-
rica e pratica del comporta
mento fstlntlvo e questo fa 
in modo ampio e sistematl
co nella seconda parte di que
sto volume, parte profonda-
mente ancorata ad un'analisi 
biologica di tale comporta
mento anche nei rapport! fra 
esseri umani ed anlmali. 
- Lo sforzo di sistematizzazio-
ne e serio e oltremodo inte-
ressante anche se rimangono 
alcune ambiguita dovute alia 
estrema difficolta di un'ana
lisi critico-comparativa con 1 
due autori che. in sostanza, 
in campo pslcoanalitico e psi
cologlco, piu si sono occupa-
ti di questo tema, R. Spitz e 
M. Klein, e con alcune *bn-
damentali esperienze fatte in 
campo riflessologico. 

Nei Iimiti di una recenslo-

ne si pu6 soltanto dire che 
mentre questo volume, con le 
rlcerche in esso contenute e 
con molte delle notazionl cri-
tiche in vario modo lnserlte, 
conferma in modo sistematl
co le precedentl esperienze 
sul fondamentali problemi 
della relazlone madre-bambi-
no (genialmente rlpresl e ap-

.profqnditi da B..Spitz) lascia 
r~delie perplessita,* sulla possl-
>bU^-|li-aocettare, almeno nel 

inodoi proposto da Bowlby, 11 
fatto che 11 comportamento 
d'attaccamento non avrebbe 
specifica genesi nel bambino 
nel soddlsfacimento del blso-
gnl di cibo ma potrebbe co-
stltuire in qualche modo una 
pulsione primaria dl origine 
non specificamente biologica. 

Le critiche 
a Freud 

In questo senso le critiche 
rivolte a Freud ed alia scuo-
la pbst-freudiana (quella di 
A. Freud e M. Klein) sono 
interessanti ma, ci sembra, 
non molto approfondite e ad-
dirittura sottovalutato 6 1'ap-
porto fomito da Spitz con la 
sua teoria degli organizzatori 
ed un'analisi del rapporto ma-
dre-bambino anche al di la 
del bisogno di cibo. Qui, a 
mio awiso, il problema si al-
larga e si rlpropone in una 
indagine piu accurata anche 
sul piano sperimentale delle 
problematiche lstintuali prt-
maxie nelle quali il dibattito 
e gla ampiamente aperto con 
le, a nostra awiso giuste, po
lemiche sull'istinto dl morte. 
' Ma questo non deve dlsto-
glierci dairapprezzare la mas
slccia ed incontrovertibile do
cumentazione - sperimentale 
suU'enorme importanza della 
relazlone madre-bambino. 

Si potrebbe dire. In conclu
s ion, che anche con questo 
volume il Bowlby crea delle 
Interessanti premesse per nuo
vi dibattiti e nuovi esperi
menti. 

Adriano Ossicini 

INCHIESTA SULLA CULTURA 

Degradazione a Napoli 
LA OISOCCUPAZIONE MEN-
TALE (inchiesta sulla culto-
ra a Napoli) a cura di Lucia
no Caruso. Longo Editore. 
pp. 327, L. 3500. 

Ormai e accertato che scri-
vere su Napoli presenta sem
pre un duplice rischlo. L'oscil-
lazione e tra l'orrore neoco-
lonialista e 11 napoletanismo, 
condito di rimpianti e di rab 
bia che si degradano in im-
potenza e questa a sua volta 
serve da alibi per l'lntegra-
«ione nelle strutture culturali 
della citta, Sempre. la diffi
colta e quella di vedere, in
vece, nella tragica realta di 
questa citta la sua essema 
vera; di individuare nella sua 
degradazione il terreno. unico. 
a parti re dal quale organiz 
zare. anche sul piano cultu 
rale, la protesta ed 11 rifiuto 
e dare loro una prospettiva 
ed un segno posltlvl. B fino 
a quando gli tntellettuali na-
poletanl non sapranno muo-
versi in questa dlrezlone, sa-
ranno essl 11 simbolo piu evi
dente della degradazione del
la citta e naturalmente non 
saranno autorlzzatl a parlare 
a nome della citta ed a sen-
tirsl offesi e UmlUti dalla 

sua degradazione e dalle sue 
tragedie. 

D'altra parte anche le lnda
glni sociologiche fanno sem
pre torto a Napoli. ne applat-
tiscono la realta, la rendono 
unilaterale, mentre carattert 
stlca dl questa citta sono la 
sua forte e contraddittoria 
tenslone, la sua drammatica 
InstabiliU, all'intemo della 
quale una reale egemonla non 
e saldamente esercitata da 
nessuna forza sociale e poli
tica. 
- Questa indagine, curata da 

Luciano Caruso, ha una ca-
ratterlstica partlcolare e per 
due motivi. n primo e che 
essa e stata fatta da un grup 
po di giovani intellettuali di 
sinistra che si occupano es 
senzialmente dl crltica lette-
raria ed hanno visto in que 
sta Indagine anche uno stru 
mento dl verlfica del pro
prlo rapporto-rifiuto verso la 
citta; il secondo e che 1'inda-
gine e fatta con 11 metodo 
della citta che parla di se 
stessa. 

II libro e Infattl la raccolta 
di documenti, prese di posi
zlone, statutl, programml. del
le varle lstituzioni napoletane, 
dalle ammlnlstraaioni Iocall, 

al sindacatl ed al partiU, fino 
alle vecchie assoclazioni cul
turali che vivono delle ultlme 
sedimentaxioni idealistiche e 
crodane, al gtomaUed alle 
rivlste, all'universlta, alle lsti
tuzioni dl benefleema. 
. n quadro che ne emerge 
— non sembrl esagerato — 
e agghlacciante: una organiz-
zazione culturale, intesa nel 
senso piu lato della parola 
(intendendo per culture anche 
il fare politica) assolutamente 
sorda ed impreparata rispetto 
alle gratf contraddizioni della 
citta; una sovrastruttura piu 
povera ed arretrata di quanto 
non lo sia la struttura, nel 
senso che quest'oltima genera 
una serie di tensioni e d! con
traddizioni che non trovano se 
non un'eco debolissima nelle 
sedi sovrastrutturall. 

E il grido di allarme «Na
poli va incontro ad una di-
sfatta totale*. lanclato dalla 
copertina del libro, si rivela, 
alia luce dl questa rassegna, 
terribllmente fondato e preoc-
cupante, ma suona innanzl-
tutto come un appello a fer-
mare a tempo questa corsa 
alia dlsfatta. 

Analisi in Europa 
della pianif icazione 
Pubblicati alcuni important! saggi di studiosi degli anni '30 sul «Gosplan» 

I. t. 

M. H. DOBB, O. LANGE. A. 
P. LERNER, • Teoria econo-
mica e economla soclalltta », 
Summa Uno, pp. 164 L. 2000. 

La serie di saggi raccolti in 
questo volume presenta il di
battito che vide impegnatl al-
cuni economisti, in Europa, 
negli anni trenta, attorno al 
problema della razionalita del 
calcolo economico in una eco-
nomia pianificata. 

Tale confronto costltulva, 
nei fatti, la continuazione di 
quello che, nell'Unione Sovie-
tica, si apre nel 1921 con la 
costituzione del Gosplan e 
che, restando sempre estre
mamente vivo, accompagne-
rh l'affermazione dei me tod i 
della pianificazione e la sua 
diffusione, fino al 1929. In 
quell'anno, infatti, proprio 
mentre viene adottato, anche 
formalmente, il primo piano 
quinquennale, la discussione, 
drammaticamente, viene con 
clusa. Rimase, certamente, 
quale conquista di tutta la 
conoscenza teorica, oltre alia 
poderosa costruzione indu-
striale e economica che ven
ne messa in atto, il forte im-
pulso che quella schiera di 
scienziati, e insieme di uomi
ni impegnatl politicamente — 
da • Groman e Fel'dman, da 
Preobrazhenskii a Bukharin 
— aveva offerto nel primo 
reale tentativo di regolare e 
guidare i fatti economici. 

Questo confronto fu raccol
to in < occidente > da alcuni 
economisti che, esprimendo 
l'accordo sulla sostanza gene-
rale del metodo, dettero inl
zio ad una discussione sui 
contenuti e sulle implicazioni, 
anche sociali, che la scelta 
metodologica della pianifica
zione comporta. Del resto il 
problema del calcolo economi
co, al di la dei suoi aspetti 
piu intrinsecamente teorici, 
costituisce il centro del rap
porto che connette l'individuo 
alia societa. Tale tematica 
investe, con il problema della 
formazione del prezzo, sia la 
produzione, e il rapporto tra 
i diversi settori economici, 
dairagricoltura, all'industria, 
al terziario, che la distribu-
zione del prodotto realizzato. 

In questo dibattito, da una 
parte, Lerner e Lange sosten-
gono che un.sistema decen-
tralizzato di prezzi costituisce 
un meccanismo essenziale al
ia soluzione del problema del 
calcolo economico. Pongono, 
cioe, in primo piano i forti 
svantaggi che, a loro awiso. 
la pianificazione centralizzata 
comporterebbe per il mante-
nimento di un equilibrio « idea-
le » — dal punto di vista del
la massimizzazione del benes-
sere dei' consumatori — in un 
dato istante. Sulla scia di 
Dickinson, essi si fanno soste-
nitori dell'introduzione ' nella 
pianificazione di un meccani
smo che costituisca una spe
cie di duplicato del meccani
smo di mercato del capitali-
smo. 

Lerner, in particolare, ri-
chiede l'esistenza di effettivi 
mercati per tutti i beni e i 
fattori della produzione. sui 
quali i dirigenti delle Indu
strie socializzate dovrebbero 
c giocare alia concorrenza » 
in modo da stabilire i prezzi 
d'equilibrio delle offerte rela-
tivamente alle domande. e-
sprimendo cosi le « scarsita » 
dei vari beni e fattori. Lange 
afferma sufficiente. invece de
gli effettivi mercati. il sem-
plice uso dei prezzi di conto. 
fissati dalle autorita centrali 
in base al principio che se la 
offerta - si trova ad eccedere 
la domanda il prezzo di conto 
dovrebbe essere abbassato e 
viceversa. Sulla base di que-
sti prezzi di conto verrebbero 
prese le decisioni di investi-
mento in modo da scegliere 
sempre quella combinazione 
di fattori che minimizzi i co-
sti medi complessivi ed espan-
da la produzione fino al pun
to in cui il prodotto addiziona-
Ie moltiplicato per il suo prez
zo di vendita eguagli il costo 
marginale. " 

Dobb. d'altro lato. sostenne 
allora. assieme alia pianifica
zione, le scelte sovietiche in 
politica economica, anche se 
in seguito — e lo conferma la 
recente postilla a chiusura del 
suo saggio del 1933 — verra 
a sfumare molto quella prima 
posizione sulla scia anche del
le nuove conoscenze che via 
via i paesi socialisti hanno 
sperimentato. La pianificazio
ne centralizzata, sostiene Dobb 
in quel periodo. offre la pos
sibility di condurre i calcoli 
economici non piu in termini 
di costi e di domanda ma sul
la base delle decisioni d'inve-
stimenti prioritari, secondo il 
criterio della loro produttfvita 
netta. 

L'importanza della temati
ca, e il volume ci offre uno 
spaccato significative anche 
se limitato (non si compren-
de ad esempio 1'esclusibne 
deirimportante contribute di 
un Dickinson) delle diverse 
posizioni, credo sia stata ve-
rificata e confermata. nella 
storia piu recente. daH'espe-
rienza di quei paesi che han
no scelto quale loro obbietti-
vo una societa corganizzata 
come una associazione co-
sciente e sistematica*. 

Paolo Cantolli 

INLIBRERIA 
Canti dell'America Latina 

G. B. DE CESARE, « Potsia 
di rivolta. II grldo ck. 11'Ame
rica Latina », Edizioni Ac-
cademia. 

(f. de.) — L'interesse dl que
ste antologie — e bisogna es
sere partloolarmente grati al-
l'Accademla dell'lmpegno che 
ha messo nel xealizzarne al
cune che, unite alle raccolte 
monograiiche, costitulscono un 
notevole contributo alia co
noscenza o all'aggiornamento 
su poesie e poeti not! e meno 
notl — consiste per un verso 
nel mettexe a dlsposizione del 
lettore testi partlcolarmente 
signlficativi, ma non sempre 
facllmente reperlblll, dl poeti 
famosi, per un altro, nell'ag-
giornamento sia pur somma-
rio, su un certo numero dl 
«fatti» poet lei, legatl a si
tuation! e moment! che spes-
so sfuggono ai non specia
list!. 
- Utile, dunque, risultoa anche 

questa, nella quale vediamo 
insieme poesie del peruviano 
Vallejo, dei cileni Neruda e 
Nicanor Parra, dei cubanl Pe-
droso e Guillen e Retamar, 
di un nutrito stuolo dl brasi-
Hani che ooraprende Murjlo 
Mendes, e ancora del messlca-
no Ottavio Paz, dell'ecuado-
riano Carrera Andrade, del ni-
raguegno Cardenal e dl un 
gruppo dl guatemaltechl, ol
tre aU'uruguayano, Salvador 
Puig. Di particolare Interesse 
gli Innl e oanti dei guerriglie-
ri della Colombia, quasi tutti 
gia compresi nel volume La 
violenza in Colombia, curato 
da me. 

Displace, piuttosto, che il 
volume non oontenga una sia 
pur breve scheda blografica 
degli autori, destinata, dato 
11 carattere della collana, a 
un pubblico vaeto che non 
sempre ha acoesso ad altre 
piii rrutrite fonti di inform-
zione. 

La relativita generale 
DENNIS W. SCIAMA: «La 
Relativita Generale. Fonda-
menti flstcl della teoria». 
Zanichelli, pp. 127, L. 900. 

ig.a.) — Questo volumetto 
costituisce il quarantesimo ti
tolo dl una gia collaudata e 
ben nota collana — la «Bi-
blioteca di Monognafie Scien-
tifiche» — che e nata come 
parte di un piu vasto program-
ma di attivita, con l'obiettivo 
di impostare su basi nuove lo 
insegnamento e lo studio del
la fisica. 

Va da s6 che tra queste Idee 
e problemi occupa un posto di 
tutto privllegio la Relativita 
Generale, che — come dice 
Sciama — e a una delle piu 
stupende e profonde creazio-
ni della mente umana, e a 
tutt'oggi la teoria piu com-
pleta dal punto dl vista logi-
co e piu soddisfacente che 
eslstan. 

Tra i possibili modi di 
espoxre la Relativita Genera
le, filosofico, matematico o 
flsico, Sciama sceglie questo 
ultimo, perchfe — a suo awiso 
— essa e soprattutto una teo
ria fisica. II punto di parten
za del libro b costituito dalle 
leggi newtoniane del moto 
Dalle proprleta inerziall del 
la materia, e dalla soluzione 
Insoddlsfacente data da New 
ton a questo rlguardo, Sciama 
passa poi a prendere in esa-
me un'altemativa piu accetta-
bile: quella impostata dal ve-
scovo e filosofo irlandese Ber
keley, che verra rlpresa piu 
tardi da Ernst Mach e dallo 
stesso Albert Einstein. In que
sto modo i problemi, sollevati 
per gradi, portano alia Rela
tivita, Generale nella sua ple
na oomplessita, senza che in 
alcun punto si riscontri un^ 
qualche difficolta o un'apr 
rente arbitrarieta. 

Colombo e la terra promessa 

SIMON WIESENTHAL, • O-
perazione nuovo mondo», 
Garzanti. pp. 220. L. 3200 

(a. b.) — Simon Wiesenthal, 
impegnato studioso di proble
mi storico-culturali ebraici cui 
la repressione antisemita na-
zlsta costo la permanenza in 
ben tredici campi di concen-
tramento e di sterminlo. rico-
strulsce, sulla base di docu
menti poco conosciuti e di al

tri noti e nuovamente intei 
pretati, la vicenda di Cristo 
foro Colombo inserendola in 
quella millenaria della perse 
cuzione degli ebrei e attri-
buendo al navigatore geno 
vese (di origine israelita) la 
intenzione di andare alia sco 
perta di una nuova Terra pro
messa. Nella foto: lo Mbarco 
di Colombo in una rncisionr 
del XVII secolo. 

Con Piero Jahier 
ROMEO FORNI, «L'uomo 
dal capelli di lana bianca 
(con Piero Jahier) », Toda-
riana editrice. pp. 140. Lire 
1800. 

ia.b.) — E* la biografia di 
Piero Jahier legata alia sto
ria dl mezzo secclo di vita ita-
liana dal tempi «Vociani» al 
ricordi della grande guerra, 
dalla dittatura fascista al se
condo confliUo roondiale, dal
la Liberazione ai primi venti 
anni del dopoguerra. Romeo 

Fomi che, nonostante la no 
tevole differenza di eta, fu 
per molti anni intimo amico 
deiruomo che non voile pie-
gaxsi alia tirannide fascista e 
ne venne distrutto come scrit-
tore, traccia con rigore e af-
fetto un ritratto fedele e sln-
cero del vecchio cdai capelli 
di lana bianca» facendolo vi-
vere fra 1 personaggi piu in 
vista dell'epoca nel mondo del
la cultura, dell'arte e della 
politica. 

Gli OS francesi 
DANIEL MOTHE', « Gil ope-

ral: gli OSi, Jaca Book. 
. pp. 109, L. 800. 

(f.r.) — Chariot, in c Tem
pi modernl* e un OS. Lo 
stesso Lulu Massa, del film 
di Elio Petri « La classe ope-
raia va in paradiso » e un OS. 
In Prancla roperaio della ca
tena di montaggio. quello che 
da nol e solitamente inqua-
drato nella terza categoria, 
viene definito « specializzato » 
per U ripetitlvita ossessiva 
delle mansioni che svolge. 
L'OS e vittima non solo del 
rumore, del caldo, della cattt-
va iiluminazione, dei ritml, 
della fatica, dei bassi salarl. 
e sul piano flnanzlario piu 
generale, vittima di una siste
ma che lo fa contribute 
a coprire le spese per le ma-
lattie che egli stesso subl-
ice; ma • anche vittima 

in termini «psicologtei» di 
una organizzazlone del lavo-
ro che lo prlva <H qoalaia-
si responsabilita. 

Gli appuntl dl Daniel Mothe, 
operaio fresatore e dirigen-
te sindacale deUa CFDT (l'or-
ganizzazione della sinistra 
cattolica) coUaboratore della 
rivista «Esprit* e autore di 
altri tre brevi saggi sulla oon-
dizione operaia, denunciano 
con vissuta comprensione, la 
vita in fabbrica degli OS, e-
marginati, isolati, strumenta-
lizzati dal gruppl e — a suo 

dire — persino dalle organlz-
zazioni sindacalL Ma l'A. non 
coglie, neppure di sfuggita 11 
rapporto fra lotte aziendali e 
lotte sociali, 11 valore egemo-
ne delle lotte operaie, 11 ruo-
lo fondamentale svolto telle 
forze polltiche deUa 
In VrancUk 


