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SAGGISTICA: VLADIMIR MARKOV 

Futurismo russo 
Una esauriente bibliografia narrata e argomentata in cui peri ft as-
sente il discorso sul reale significato di questo movimento artistico 

POESIA D'OGGI 

L'amore di Gatto 
Raccolti in volumi i testi del periodo '4V49 e gli ultimi 
dal '60 al '72 che ribadiscono l'impegno di razionalita 

VLADIMIR MARKOV. Sto-
ria del futurismo russo, El-

naudi. pp. 421. L. 10.000 

H libro di Vladimir Markov. 
studioso americano di origine 
russa. reca. anche nell'origi-
nale. un titolo improprio: non 
di una «storia > del futuri
smo russo si tratta. sibbene di 
una sua cronaca o di un suo 
regesto. E' lo stesso autore a 
precisare, nell'introduzione. il 
carattere del suo lavoro: « Ho 
voluto descrivere il futurismo 
russo nel modo piu esauriente 
possibile. cosi che in seguito 
i miei collegia ed io potremo 
cominciare a discutere cio che 
questo movimento realmente 
significa (. . .) Questo reso 
conto 6 grosso modo un'accu 
mulazione cronologica di fatti. 
per lo piu concernenti libri > 
Senza voler togliere a que-
st'opera il merito di esaurien
te bibliografia narrata e argo
mentata. non si pud non obiet-
tare che un discorso storico-
critico sul futurismo russo da 
tempo 6 possibile e parzial-
mente in atto e che questa 
« accumulazione di fatti ». cer-
tamente utile, non costituisce 
la fondazione di un discorso 
su ci6 che tale futurismo 
« realmente significa > 

La piu ovvia riflessione me 
todologica suggerisce che un 
discorso. di sintesi. sul si
gnificato di un movimento. 
letterario o d'altro genere. fa 
tutt'uno con una ricerca. di 
analisi. sui dati. ricerca che 
non d elencazione. ma neces-
sariamente selezione alia luce 
di un'ipotesi e di una teoria 
scientifica. II guaio di tanta 
parte degli studi sovietici. cri-
ticati dal Markov, sul futu
rismo non sta in una carenza 
di informazione. naturalmen-
te. ma in un'ipotesi dogmatica 
e in una teoria sterile, che 
blocca la ricerca, anzich6 sti-
molarla in una varieta di di-
rezioni. 

Visto come concrete e attua-
le problema storico. il futuri
smo russo non si risolve n6 
nelle sue vicende esteriori n§ 
in un verdetto ideologico. qua
le che esso sia. ma. ci sem-
bra. si p° n e come definizione 
della crisi dei valori e dei ca-
noni simbolisti e come rea-
zione simultanea ad essa an
che dell'acmeismo e non del 
futurismo soltanto E' questo 
gioco a tre che va critica 
mente districato. sul piano 
delle visioni e nelle forme 
Anzi il gioco e ben piu com 
plesso. poiche se ciascuna del
le tre unita strutturali (simbfr 
lismo. futurismo. acmeismo) 
possiede una sua realta idea 
le. e altrettanto vero che ognu 
na di esse, a sua volta. si 
struttura nelle unita concrete 
dei suoi «rappresentanti >: 
ed e da stabilire. innltre. il 
vario tipo di rapporto che al 
l'intemo di ogni movimento 
si stabilisce tra un eventuale 
canone poetico e le sue indi-
vidue realizzazionni 

Tutto cid. infine. va indaga 
lo si aU'interno degli sviluppi 
del linguaggio poetico russo e 
dei Ioro rappnrti con altre 
arti e varie discipline (filnso 
fia. linguistica. ecc) nel con 
testo della storia sociale. ma 
non pu6 essere inteso che nel-
I'orizzonte di paralleli e ongi-
nali sviluppi del pensiero let 
terario europeo Solo in que
sta prospettiva. tra l'altro. si 
liberera della muffa accadpmi 
ca la quest ione del rapporto 
tra futurismo russo e italia 
no: roriginalita del primo e 
indubbia. ma onginalita non 
significa solitudine e isnlampn 
to. In attesa che la storia del 
futurismo msso venea cos! im-
postata. libri come la Sinria 
del futurismo russo di Vladi 
mir Markov hanno la Inro va 
h'dita e e;u«t'ficaz'nnp 

Vittorio Strada 

Ampio studio 
sulle forme 

di lotta 
sindacale 

Quaderno dl « Rassegna sin
dacale • n 38. pp 206. lire 
1.500 

(r. ra.) — Uno dei saggl del-
1'ultimo quaderno dl «Ras
segna)). quello dl Pietro Mer-
cenaro. sulle forme di lotta 
nell'industrla sintetizza l'lm-
postazione con cul il volume 
ha affrontato I'ampla proble-
matica delle forme di lotta. 
Questa scelta e presente nel-
la «tavola rotonda» cui parte-
cipano i segretarl confedera-
li che dlrigono l'ufficio sin 
dacale della CGIL (compagnl 
Boni. Giovannlni. Scheda) e 
nel saggi. oltre a quello cita
to di Angelo Lana per l'agri-
coltura, e dl Carlo Marchese 
per I pubbllcl esercizi. e in 
particolare neH'ampio studio 
sulla «Evoluzione ed effettl 
degli scioperi neglt ultimi 
ventl anni» dl Joseph Hale-
vi. Qui attraverso 1 datt rac
colti dagll annuari Istat si 
traccia e si dellnea la stessa 
politica rivendlcativa del mo-
vlmento sindacale Ne scatu-
rlsce. ad esempio. che le ore 
di scloDoro per licenzlamento. 
come 'rifiuto dl subire la 
«crisi» padronale. hanno avu-
to un andamento crescente 
dal "62 al '65. per rlmanere 
pol su livelll standard fino al 
"68 e riprendere notevole quo
ta nel 1971 

II volume si completa con 
una indaglne sociologica di 
Domenico De Mas! sul aeon-
senso e propensione alle for
me dl lotta». con una ricer
ca di Umberto Fornart su-
gll scioperi selvaggi in Eu-
ropa dal *69 al "71 e con una 
breve storia dello sclopero 
nel mondo dl Michele Magno 

II Quinto Reggimento 
E" uscifo. per i tipi di La Pietra (pp. 147. 
L. 1500) il libro di Vittorio Vidali «I1 Quinto 
Reggimento. Come si forgid 1'esercito popolare 
spagnolo >. del quale pubblicheremo prossi-
mamente una recensione. Segnaliamo intanto 
ai nostri lettori questa rievocazione storica 

di un importante momento della guerra anti-
fascista in Spagna, dovuta alia penna di uno 
dei protagonisti. il leggendario «Carlos >. 
NELLA FOTO: popolani di Barcellona si ap 
prestano a dare il benvenuto alle Brigate 
internazionali. 

ECONOMIA 

Fra marxismo 
e liberismo 

PSICOLOGIA 

HENRI DENIS, «Storia del 
pensiero economtco », Monda-
dori. Oscar studio. 2 voll., 
pp 924. L 2 600 

« La storia del pensiero eco-
nomico comincia in Grecla, 
poiche l'antica Grecia fu la 
culla della nostra clvilta » Con 
questa frase inizia la «premes-
sa» del vasto lavoro del fran-
cese Henn Denis, studioso 
di probleml economicL 

Se rinizio dell'opera appare 
emblematico fin dalla prima 
battuta. 11 seguito dell'lmpe-
gnata tratta2ione — tra cro-
nistoria. riflessionl ed espll 
cite prese di posizione soprat-
tutto a proposlto del «con 
flittOD fra liberalismo e mar
xismo — si rivela stlmolan 
te e in vario modo appassio-
nante. e non solo per gli ml 
ziati. 

Molt) assuntt del Denis si 
rivelano opinabili. Si pud di 
scutere. ad esempio. fino a 
che punto e sotto quail aspet 
ti Carlo Marx abbia subito 
('influenza del naturahsmo 
moderno Si pud discutere la 
affermaztone deirautore. che 
sembra scartare senza mezzi 
termini il concetto secondo 
cui I'lmperialismo e frutto 
dell'lngigantirsi continuo dei 
monopolt Si pu6 e si deve 
discutere. a nostro parere. 
1'opera intera. 

Non e questo tuttavia il na 
stro intendimento. ne ci6 sa 
rebbe possibile in una breve 
presentazione. che non vuole 
avere alcuna pretesa del ge 
nere E" certo. comunque. che 
Henn Denis, gia noto anche 
in Italia in particolare fra gli 
<* addetti ai lavori». ha cer 
cato costantemente di « met 
tere In rapporto la storia del
la scienza econnmica con la 
storia generate del pen3iero» 
politico e filosofico. parten 

do dalla Grecla antlca e giun-
gendo al nostri giorni. E que
sta ci sembra senz'altro una 
metodologia valida Tunica 
convallda anzl — per capire le 
complesse vicende dell'econo-
mia, intese giustamente come 
fatti fondamentali della vita 
e della storia de) popoli e 
delle classi 

Non a caso. fra l'altro, rau 
tore sottolinea. ricordando 
Keynes, che se il liberall 
smo atrova ancora qualche 
difensore ». mentre 11 rlforml-
smo socialdemocratico e catto-
lico R ispira tuttora parecchl 
uomini politic!» dell'occlden 
te. anche economistl dl ten-
denze liberali, come Schum 
peter, sostengono apertamen-
te che, ononostante tutto. il 
capitalismo 6 destinato a fi 
nire» 

Una simile concluslone e 
possibile solo considerando 
che i rapporti di produzione. 
i fatti economicl cioe. sono 
mutati profondamente proprio 
con lo svlluppo del liberl 
smo e della borghesia sino al 
le conseguenze estreme E sia 
mo qui chiaramente di fronte 

ad una interpretazione delle vi
cende economiche e della sto
ria di impronta marxiana 

n lettore potra gludicare 
ogni passo di quest! due pon 
derosi volumi. ricchl oltretut 
to di indicazioni bibliografi 
che A noi pare glusto rile 
vare che la fatica del Denis 
— che si conclude con una 
ampia e pensata cronaca de] 
egrande dibattito tra libera 
lismo e marxismo*. correla 
to alle tendenze attuali del 
capitalismo e alio svlluppo 
delle economie socialIste — 
e. molto di piu di un «excur 
sus» 

sir. se. 

Jung inedito 
per un riesame 

CARL G. JUNG, • La dlmen-
sione pskhlca », Boringhieri. 
pp. 345. L. 2.500. 

Nel contesto culturale e 
scientifico di un passato non 
tanto remoto, il settarismo 
del movimento psicoanalitico 
rigidamente istituzionallzzato 
e le dlfficolta reall di una 
divulgazione organica della teo
ria e delle tecnlche terapeuti-
che Junghiane. hanno contri-
buito alia formazlone fra gli 
studios! dl pslcologia di un 
atteggiamento di scarso inte-
resse e di acritico rifiuto del
l'opera di C. G. Jung. 

n libro, sia per la scelta 
dei saggl rlportatl. finora sco-

II personaggio 
«inviato 
speciale » 
AA.W. c Testimonian 
re. II vosfro inviato >. 
Sperling e Kupfer. pp 
144. L, 3 000 

(a. b.) — Nove giomallsti, 
dei maggiori quotidlani 
itallanl. splegano al Ietto 
re l'arduo raestlere del-
1'inviato speciale. di quel 
glornalista, cioe. che vle-
ne mandato nei post! piu 
«caldi» (alle guerre, per 
esempio) e in quelli «che 
fanno notizia». alia caccia 
di fatti e di personaggi H 
libro spiega 1 retroscena 
di questo duro lavoro e 
rivela nuovi • personam-
gi»: gli autorl stessi dei 
servizi special!. 

TESTI Dl « NUOVA SCENA » 

Inf antilismo a teatro 
« La pa rata nel pwgno *. Tea
tro politico di Nuova Scena. 
c Diario dl classc»: c Qui 
tutto ben*.- • cosi spare di 
tea; tE ' gradito Cablto ne-
ro»; e oltre cento mterventi 
del pubblico raccolti duran 
te l dibattiti. a cura di Da 
mele Del Giudice. Guaraldi 
L 3000 

n volume corredato da 32 
tavole fuun testo. contienr i 
tre testl scrittt da Vittono 
Pranceschi ed eiaborati da. 
collettivo di Nuova Scena do 
DO la scissione awenuta nel 
1970 dal gruppo di Darto Fo 

Un smcero ma esaunem* «VAO 
pellos spiega, grosso modo 
le ragioni di tale sci.«lone 
(argomento npreso anche 
nella parte dedicata agli in 
terventt). ad un estremlsmo 
narolaio che aveva come 
ftocco 11 piu vieto anttco 
-vinlsmo del gruppo Po. 

Nuova Scena oppose un cer 
to « moderatlsmo» nella sua 
polemtca contro il PCI. pro 
ponendosl di elaborare una 
linea politico ideologica dl di 
scusstone piu ragionata ed e-
vlt&ndo di arrivare ad una 
rottura 

I tre testi fanno fede di 
questa impostazlone. e rive 
lano un lento maturare dal 
punto di vista della sctlttu 
ra e della struttura da una 
certa elementarlta propagan 
distica del Otano di classe 
si passa ad una plo ricca 
composizione. anche con Tap 
porto dl una larghlssima do 
cumentazione. di Qui tutto 
bene., e cod tpero dt oat; 
per arrlvare. pot, con ff* gra
dito I'abito nero ad una plo 
libera Invenzlone. Questo te
sto ebbe modiflcato 11 Utolo 
In La dimensione del nero: 
esso si awale di uno spunto da 

teatro dell'assurdo. con 11 pro 
porre al pubblico la presen 
za di un fascista nell'armadio 
di casa dl una famtglla bor 
ghese Permane tuttavia una 
componente di settarismo in 
fantile; la dove, invece dl 
chlamare ad una piu vasta 
unita le forze deD'antlfasci 
smo per la loro lotta contro 
• la dimensione del nero ». ci 
si vlene a prospettare una 
socleta italiana di oggi In cui 
tuttt gli altrt sono faaclstl. 
e solo la classe ope rata si 
assume II compito di corabat-
tere contro questo nero dila 
gante 

Certo. 1 testi In questtone 
rlsentono vtvacemente del fat-
to di essere stati scntti per 
questo gruppo teatrale (com-
posto dl attorl a vari livel
ll; alcunl eccellentl); difficile 
lmroaglnarsene una eventua
te rlpre&a da parte dl altrl. 

La loro «poIltIcita» e lmme 
diata e, a dispetto dl quel 
che gli esponenti di Nuova 
Scena dicono nella parte de 
gli interventL risente ancora 

SI comlslo di propaganda 
muffato Per questo negli 

IntervenU e II contenuto del 
comizio. non 11 suo modo. ad 
accendere la discussione. Ben 
venga anche quella e tutta 
la parte dedicata agli steno 
gramml degli Interventl e as 
sat interessante. anche se I cu
rator! del volume vt hanno 
dato largo spazio a voci 
spesso banalmente polemiche 
col PCX 

Di scarsissimo valore scien
tifico e. poL la prefazlone di 
Danlele Del Gludlce che fa 
della sociotogla della tettera-
tura In modo schematlco e 
di <m rono operaUma 

«. I. 

nosciutl In Italia e Indubbia-
mente assai interessanti, sia 
per rmtelligente introduzione 
del curatore di questa antolo-
gia. Luigi Aurigemma. eviden-
zia problematiche di notevo-
lissima importanza teorica e 
propone il riesame critico di 
alcune lnterpretazionl ormal 
codificate di Jung, ultime ere-
dita In psicologia di un ell-
ma dogmatico in via di estin-
zione. 

Di questo clima fanno par
te ale stoltezze che dopo la 
sconfitta tedesca, clrcolarono 
sulla posizione dl Jung nei 
confront! del nazionalsociali-
SIUOD: 11 sagglo del 1936 su 
Wotan, antico dio germanico 
della «tempesta e della ebrez-
za» allegoricamente ridesta-
tosi dal Ietargo con la nascl-
ta e l'affermazione del mo
vimento hitleriano, chiarisce 
senza possibilita di equivoci 
il duro giudizio di Jung sul 
fenomeno del fascismo e del 
nazismo Egli si augura che 
Wotan non manifest! soltan
to a il suo carattere inquietan-
te prepotente e tempestoso, 
ma anche l'altra faccia, del 
tutto dlversa. estatlca e man-
tica, della sua natura »; 11 na 
zionalsociallsmo sarebbe alio 
ra un ritomo al passato. un 
a reculer pour mieux sauter ». 
un ingorgo non eterno nel 
grande fiume della vita che 
riprendera quanto prima il 
suo corso. 

Partendo pol dalle diverse 
metodologie interpretative del 
materiale onlrico in Jung e 
Freud (nel primo II sogno ma-
nifesta l'esistenza nell'Indivi-
duo di tracce di archetipi del
la razza umana, nel secondo 
e un csintomo* delta malat-
tia o una «alIegoria» di es
sa). Aurigemma passa quindl 
ad evidenziare il valore post-
tivo e I'lnteresse della teoria 
e delle modalita terapeutiche 
junghiane sottolineando la lo
ro espllcita valorlzzazlone del 
concetto di Kliberta* dell'in-
divlduo e la presa dl cosclen-
za dell'io rispetto alia realta 
ricercata autonomamente e 
senza 11 rapporto di dipenden-
za nei confront! dell'analtsta 
proprio della psicoterapia psi-
coanalitica (saggio n. 1). 

Se e doveroso. al di la dl 
ogni giudizio sul contenuti. 
riprendere e approfondire cer 
te tematiche per dare una in
terpretazione diversa e plo 
attuale di Jung, ci sembra 
perb altrettanto necessario non 
lasciarsl colnvolgere superfl-
cialmente in giudlzi polemic!. 
come fa Aurigemma nei con
front! di Freud quando vede. 
d'accordo con Marcuse. la psi-
coanalisi e il process© tera 
peutico psicoanalitico come 
strumenti di un conformtstico 
insert men to nella societa. 

Altro aspetto interessante e 
significativo per una mtgllo 
re comprenslone dl Jung * 
quello della sua particolare 
concezione della «scienza • 
pslcologica aliens da «ognl 
preoedente concettuale» e 
strettamente legata e condi-
zlonata dal «fatti deU'espe-
rlenza pslchlca indlviduale e 
collettlva ». 

D. P. Lombardo 

ALFONSO GATTO, f Poesla 
d'amore», Mondadori, pp. 
188, L. 2.800. 

Ha scritto qualche anno fa 
.41fonso Gatto, ricordando la 
scoperta della propria «con-
dizlone» di poeta: «Nulla e'e 
che ml distolga dal credere 
ancora oggl che la terra e 
gli uomlnl abblano blsogno dl 
essere amatl dal mio sguar-
do, suscitati nella terra, forti, 
vittoriosl nella splendlda ma
teria delle parole. Le polemi
che le definizioni mi hanno 
lasciato intatto il mio brusco 
modo di sentirml vivo e dl 
riconoscere la poesia con fran-
chezza come un fatto come 
una cosa »; questa dichlarazlo 
ne qui si ricorda per intro-
durre alia lettura della recen-
te raccolta di Poesie d'amore 
che vede la luce a quaranta 
anni di distanza dall'opera 
prima del poeta e compren-
de venticlnque testi del pe
riodo l&41-'49 gia edit! in Nuo-
ve poesie (ma, in alcuni casi, 
ripubblicati con conslderevoll 
varianti), al quail si agglun-
gono ottantatre composlzionl 
del periodo 1960-'72 lnedite o 
gia note perche apparse In 
riviste. 

Nella Prejazione al libro 
Gatto insiste ancora una vol
ta sulla realta, la concretez-
za, la necessita deU'operare 
poetico considerato in se co
me atto d'amore e di dedl-
zione: «quallficare d'amore la 
poesia significa solo ricono-
scerle 11 /isico di cui ha bl
sogno per essere, se non vo-
glia solo rappresentarsi nella 
cultura», ma certo sarebbe 
ricerca vana quella di una fe-
lice e astorica naivete In que
st! frammenti di un canto con
tinuo che acquistano, di volta 
in volta, lo spesso-e di una 
esperienza vissuta, 11 valore 
di un gesto definitive di un 
momento Irripetibile evocati 
dalla memoria poetica come 
premesse necessarie al rlnno-
vamento dell'azlone. 

Cosi passato e presente, 
mortl e vivl. rlcordo e attua-
lita si fondono in un conte
sto poetico che, al di la del 
rischio dell'a arietta» e della 
melodia patetica, appare pro
fondamente radicato nel sen
so della storia, della terra 
natale, dell'impegno intellet-
tuale e civile. Dal punto di 
vista espressivo, la compre-
senza (non mal sovrapposizlo-
ne) di una preziosa clfra let-
teraria di stampo simbollsta 
ed ermetico, ma anche, in fi-
ligrana, di suggestion! ed echi 
di una viva e operante ere-
dita leopardiana, dl una vena 
robusta dl poesia politica, e 
di una volonta di ritomo al-
lautenticita e al colore della 
vita popolare — quattro tito-
li per tutti sceltl dalla secon-
da parte: Dall'uscio, Alia stes
sa tristezza di quel punto, 
Via Quadronno, Treno per ti 
padre-paese — si compone in 
un armonico e arioso equili-
brio « signifIcato-suono-rima J> 
che e 11 segreto della poeti
ca e della poesia di Gatto, 
forse non a torto riguardato 
come 11 « meno imitablle » dei 
poet! del secondo Novecento. 

Poesie d'amore e quindi ln-
sieme un titolo deliberatamen-
te provocatorio nel suo sapo-
re tardo-romantico e il segno 
sotto il quale si e svolto. lnin-
terrotto per anni, il colloquio 
arduo instaurato dal poeta con 
se stesso e con gli altrl per 
dare vita concreta ad un so
gno compluto alia viglle pre-
senza della ragione (e della 
dlfficolta dl questo Impegno 
di razionalita testimonia Test 
genza continua dell'autore dl 
rivedere e riordinare la ma
teria del propri versl) per la-
sciare. con l'invito ad una di-
retta assunzione dl responsa-
bilita («la poesia vl provoca. 
vi mette di fronte al blsogno 
della lotta»), la testlmonlan-
za dl cqualcosa da ricorda-
re per I'oblios. 

Enrico Ghidetti 

IN LIBRERIA 

Diario partigiano 

CARLO PERASSO, tSole e 
nebbla >, Barulli, pp. 250, 
L. 3.500. 

(a,b.) — «E' uno squarclo 
dl storia d'ltalia raccontata 
punto per punto come troppi 
abbiamo dimenticato di aver-
la vissuta, ridestando 11 segno 
tiplco di una guerra popola
re dove memorle e nostalgle 
si intrecclano come lo ieri, 
l'oggi e il domani, un libro 
per i giovanl perche raccon-

ta la storia dl uomlnl veri 
che credevano e credono alia 
razionalita. ma anche alia poe
sia della liberta». 

Cosi scrive Davide Lajolo 
nella prefazlone al libro dl Pe-
rasso, un diario vlssuto dl 
vita e dl guerra partiglana 
che si articola attraverso rac-
contl, poesie, appuntl scrlttl 
e tenuti nascostl per tanti an
ni e che oggl l'autore butta 
«al vento con le nebbie e il 
sole delle nostre speranze ». 

Israele assedia 
ALFONSO STERPELLONE, 
c L'assedio d'lsraele», Pan 
editrice, pp. 260. L. 1.600. 
(g.l.) — La pubblicistlca su 

Israele, nel nostro Paese, e 
tutt'altro che ricca, almeno 
in quest! ultimi anni; e dun-
que riveste un certo 'nteres-
se anche un libro come que
sto di Sterpellone (da lui 
stesso definito «annotazionl 
dl un giornalista»), peraltro 
caratterizzato da una chiara 
ed esplicita scelta pro-lsrae-
liana. I fatti, si sa, hanno 
una loro forza oggettlva; al 
di la dunque delle opinion! 
dell'autore, dalla lettura del 
volume — e partlcolarmente 
di capitoli come quelli sul ca
rattere confessionale dello Sta
t e sul trattamento della po-
polazione araba, sulla struttu
ra e la psicologia dell'eserci-

to, tuttl ricchl di element! di 
documentazione raccolti in lo
co — emerge un quadro com-
plesslvo ben diverso da quel
lo che, secondo ogni eviden-
za, cl si proponeva dl forni-
re. Emerge soprattuto con 
chiarezza la Inesistenza del-
r«assedio» di Israele: o me-
glio la esistenza di un asse-
dio a rovescio, cioe di una 
autoesclusione dalla realta cir-
costante e di una pressione — 
ed oppressione — economica, 
politica e milltare verso gli 
Stat! arabi confinantl che si 
sostanzia in un rapporto dl 
tipo nettamente espansionisti-
co e neo-colonialistico. Rap
porto del quale le tensionl 
interne — cui il volume si 
riferisce piu volte — costltul-
scono al tempo stesso la pre-
messa e la conseguenza. 

I ghetti dei vecchi 

ALFREDO FRANCO, t II 
vecchio in Italia (o merce o 
rlfluto i, Coines. pp. 180. 

L. 1.500. 

(a,gl) — Nove millonl dl 
anziani in Italia: per essi 
mancano strutture sociall e 
sanitarie adeguate, servizi di 
prevenzione e di assistenza. 
La denuncia e agghiacclante 
e si evidenzia con interviste 
ai vecchi di dormitori pub-
bllci, di alcuni mendlcicomi, 
di case di riposo e cronicari. 

L'autore ha anche lntervista-
to medicl che operano per 
creare in Italia un slstema 
di assistenza geriatrica. II 
quadro offerto dal Franco di-
mostra, in ultima analisi, co
me su nove milioni di anzia
ni, cinque milioni siano ri-
dotti a merce o rifiuto della 
societa del « benessere »: og-
getti di un «iter» dl depor-
tazione nel quale hanno buon 
gioco le speculazioni degli en-
ti dl assistenza, delle mutue 
ed anche degli ospedali. 

Un esercito di fotografi 
(w.s.) — Dodicl milioni sono 

in Italia le persone che, se
condo recenti statistiche, si 
occupano di fotografie e di 
comunicazionl vlslve. Questo 
spiega il prollferare di riviste 
specializzate e l'incremento 
dato all'editoria in questo set-
tore, anche se non sempre 
si tratta dl pubbllcazioni se-
rle. Vediamo alcuni titoll di 
libri usciti recentemente: « Le 
awenture di Ventun Din» dl 
Bruno Bozzetto, «Genti di 
Provinclan di M. Pellegrino, 
al l colore nella fotograf la», 
un interessantisslmo lavoro 
del tecnico e speclalista Ando 
Gilardi e aGulda pratica alia 
camera oscura » della « Effe » 
editrice. 

Tra le riviste, che nel giro 
dl qualche anno sono pa3sate 
da due o tre a ben diciotto. 
1'ultima apparsa e « Grandan-
golo » stampata da un editore 
milanese. Si tratta, a colpo 
d'occhio, della brutta copla 
di altre pubbllcazioni gia esi-
stenti: testi inconsistent!, lm-
maginl brutte e vecchle. 

L'ultimo numero d! «Foto
graf are Novita», la magglore 
e piO Importante rivlsta di 

settore per diffusione e in. 
formazione, pubblica una in-
chiesta dl Calogero Casclo sul-
l'uso della lmmagine fotograf!-
ca nel quotidiani. E' una in-
chiesta di notevole lnteresse 
anche se il discorso merite-
rebbe ben altro approfondi-
mento. Sulla stessa rivlsta, un 
articolo breve, chiarlsce al di
lettanti I probleml che sor-
geranno, con l'applicazlone 
dell'IVA, per l'acquisto di ap-
parecchi nei negozi. 

Novita anche per quanto ri-
guarda a Photo 13». La rivl
sta, ben nota per svolgere 
una sua coerente politica dl 
contestazione di tutto cid che 
nella cultura fotografica del 
nostro paese & accademia e di-
simpegno politico, e tornata 
ad essere mensile. La pubbli-
cazione, infattl, era stata per 
lungo tempo Tunico qulndici-
nale fotografico italiano. In 
questo numero, pubblica un 
interessante servizio sui « Fo
tograf i dei papi» e un « port
folio » su Pete Turner. Servizi 
interessanti e di rilievo per 
motivi diversi, vengono pub-
blicati, negli ultimi numerl, 
anche da a Fotograf la Italia
na». « Camera » e <cZoom». 

Tecniche per Parte 
AUTORI VARI, cLe tecnl
che artlstichex, Mursia, pp. 
549. L. 8500 (con 16 disegni 
e 189 Qlustrazioni). 

(Lc) — Ideato e coordinato 
da Corrado Maltese questo vo
lume che appare ora nella col-
lana a Guide e manualin e 
in sostanza qualcosa dl piu 
sia di una «guida» che di 
un manuale. Informa non pre-
cettisticamente sulle operazio-
nl e sulle condizioni materiali 
della progettazione e della ese-
cuztone delle varie forme ar-
tistiche, uniflcando cosi In un 
solo corpo una vastissima ma
teria. Va al dl la di questo 
risultato, gia di per se utile, 
con il tentativo di cogliere 

la dinamica creativa e anco-
rarla alle esigenze e al pun
to di vista dell'effettivo pre
sente In cul vlviamo. 

I vari settori In cui 1'opera 
e divisa sono stati affidati a 
esperti che ne hanno compluto 
un esame approfondito. Ogni 
settore reca, inoltre, al termi-
ne della trattazione, una nota 
bibliografica che rimanda ad 
altri testi per una piu ampia 
conoscenza. Concludono l*utile 
volume tre appendlci: «L'or-
ganizzazione dell'Immagine 
nella figurazJone plana*, a Li
nea, chiaroscuro e colore nel-
l'arte contemporanea » e t Dal
la tecnica al "procedimento" 
nell'arte contemporanea ». . 

BIOGRAFIE: 
MAOMETTO 

Vita di 
profeta 

MAXIME RODINSON, iMao-
melto », Einaudi, pp. 331, lire 
2.000. 
Orfano fin da bambino, rac-

colto da uno zio, Muhammad, 
11 futuro profeta, trascorre una 
adolescenza piuttosto comune, 
almeno esteriormente, e non 
agiata. II suo lavoro e tipico 
degli arabi: fa commercio • 
trascorre di citta in citta con 
le carovane. Messosl In vista 
per le sue qualita, Muham
mad dlviene prima subalter-
no pol marito di una ricca 
vedova, Khadigia, di lui piu 
anziana, ma alia quale egli, 
pur sensualissimo, restd fede-
le. A questo punto Muhammad 
ha raggiunto un rango di no-
tabile: e benestante, rispetta-
to, ascoltato. Ma quando la 
vita gli offre eld che conten-
terebbe un uomo di ambizio-
ni quasi comunl, una voce 
intima, una voce di cul non 
sappiamo se prima abbia par-
lato, una voce che Muham
mad comprende venire da Al
lah, gli rivela una misslone e 
con questa missione una nuo
va religione. 

Muhammad entra in una fa-
se completamente diversa del
la sua esistenza terrena: vi
sioni e voci si ripetono e lo 
costringono a diffondere la 
nuova fede. Prende corpo in 
tal modo quello che noi co-
nosclamo come il Corano, U 
testo sacro dei musulmani, un 
testo che vien fuori a fatica, 
in un tormentato dialogo tra 
Allah e 11 suo profeta, dialo
go in cui le vicende, i dubbi, 
i contrasti di Muhammad tro-
vano una espressione a tratti 
ingenua a tratti drammatica, 
sempre animate dalla rasse-
gnazlone attiva in una mis
sione da compiere per il popo-
lo arabo, per sottrarlo alia ege-
monia ebraico-crlstiana e al 
domlnlo dei notabili delle set-
te Quraysh. 

Si precisano anche, nel pro
feta, taluni princlpi propria-
mente teologici (il rapporto 
tra volonta umana e volonta 
divina, i caratteri dell'aldi-
la, la successione del messag-
gio maomettano legato alia 
religione ebraico-cristiana, il 
monotelsmo) e altri moral! 
(la spiccata democraticita ri
spetto alle religion! Quraysh, 
la tolleranza verso le altre re-
ligioni, l'amore per la vita e 
il godimento del sens!), tal 
che, contrariamente a quanto 
si crede, l'lslamismo e tut
t'altro che una religione vol-
gare e filosoficamente vacua. 
Una volta precisata la dottri-
na, Muhammad, con un picco
lo gruppo di seguaci, affron-
ta la sua missione, con erol-
smo e calma flducia. Le vi
cende sono note: esilio e ri
tomo trionfale; e runlversali-
smo, la missione degli arabi 
ad avere anch'essi una loro 
identlta e un posto tra le cl
vilta al di sopra delle beghe 
tribal!, sono ormal solidamen-
te fondati. 

Di tali vicende, del progres
sive, capillar© formarsi, in 
Muhammad e tra gli arabi del
la Mecca della coscienza dl 
un ruolo storico riconoscibile 
e dignitoso. Maxime Rodinson 
cl da, nel suo volume, una 
narrazione del tutto gradevo-
le. B crediamo sia rare sc-
guire il formarsi di una re
ligione In modo cosi preclso 
ed esauriente. 

Antonio Saeci 

STUDI DI MARXISMO 

Dibattito operaio di 100 
Un interessante saggio sull'informatica tradotto dagl 

anni fa 
i Editori Riuniti 

ANGIOLINA ARRU, t Class* 
. c partlto nella prima interna-

zienate >, De Dona to. pp. 190. 
L, 2.300. 

A tutt'oggl Marx 6 assal 
piu noto. presso gli stessi mar-
xistl, come autore del Capita-
le che come dirigente della 
I Internazionale. E* nostra 
convinzione tuttavia che alcu
ni dei piu Interessanti fra I 
testi marxlani (si pensi, ad 
esempio, alle Consideraztoni 
preliminari del programma del 
parttto operaio francese) sa 
rebbero impensablli al di fuori 
delle esperienze direttamente 
polittche che Marx compl in 
tutto i'arco della sua vita 

Esperienze che si Incentra 
vano attomo a questo nodo 
problematico: da una parte 
nella realta empirica si assl 
steva in Europa al crescere e 
ai maturarsi delle Iotte ope 
rale; dall'altra pensatori dl 
estrazlone borghese, con-
frontandosl al piu alto llvello 
dl astrazione con I probleml 
della storia modema, pervenl-
vano alia critica deU'economla 
politica. Dl qui rinterrogatl-
vo: come unlre. In on saldo 
teasuto organlzzaUvo Interna

zionale questo patrimonio di 
critica pratica e teorica per 
rovesciarla in strumento rivo-
luzlonario? 

Anglollna Arru con questo 
libro porta un utile contribu
te alia conoscenza di quest! 
probleml, central! nella storia 
del movimento operaloeuro-
del movimento operaio euro-
me «Introduttivo a uno stu
dio possibile circa 1 rappor
ti, dopo la Comune di Parigi 
e la fine dell'Intemazlonale, 
tra 1 movimenti operal orga 
nizzati sul piano nazionale e 
la concezione Internazionali 
stica prospettata e difesa dal 
movimento operaio* (p. 10), 
si divide in due parti: nella se-
conda, vlene pubblicata un' 
ampia scelta di testi relativi al 
dibattito tnterno aU'Intema 
zionale nel periodo 1871-1872. 
Nella prima l'A. esamlna, sul 
la scorta del materiale docu-
roentario, il senso e 11 corso 
del dibattito che oppose f 
blanqulsti e 1 bakuninisU al 
marxlstl. sostenltori dell'idea 
che «U proletariato non pud 
aglre come classe, se non co-
stituendost esso stesso In un 
partlto politico dlstlntoa. 

J.C. QUINIOU, c Marxismo • 
informatica », Editori Rhmi-
ti pp. 185. L. 1.000. 

CiberneUca (dalla radice dl 
kybernites, in greco tlmonle-
re e, in senso figurato, gut-
da, capo) e la parola usata da 
Norbert Wiener per indicare 
la scienza che, secondo la sua 
classica definizione, si occu-
Pa «del problema della tra-
smisslone e dell'elaborazione 
deirinformazlone e della dire-
zione dei sistemi meccanicl o 
viventia. In Francia, dove si 
ama far concorrenza agli Sta
ti Uniti. P. Dreyfus e R. Lat-
tes hanno conlato II termlne 
informatique. per designare lo 
studio di quegli aspetti della 
scienza e della tecnologla che 
sono « specif icatamente appll-
cabill all'elaborazione automa-
tica dei dati*. E dalla Pran-
cia cl giunge questo libro, 
frutto dl un lavoro sviluppa-
tosi attorno alia rivlsta comu-
nlsta «ITC-Actualltes a. 

81 tratta di un testo redat-
to nello stile brillante dei po-
lemlstl franees!, molto piu 
scorrevole, agglungtamo, dl 
quanto 11 titolo passa far sup-

porre. Cid che vi e di Interes
sante, in questo libro, e 11 qua
dro che vlene offerto al lei-
tore del rapporto calcolatorl-
produzione nel slstema capl-
talistico e in Unione Sovietl-
ca, con ana serie dl dati ch« 
consentono di informarsi ra-
pldamente sulla storia deO* 
IBM, sull'attuale diffusione 
dei computers, sulle loro mo
dality d'implega 

Cid che invece lascia per-
plessL oltre all'imprecislone di 
alcune note dei curatorl ita
llanl, e il carattere filosofico 
del primo capitolo in cui ai 
cerca di definire una c conce
zione marxista dell'informati-
ca». In queste pagine lo sti
le brillante appare come 11 
pendant di un'effettlva super-
flcialita teorica, e non riesce 
a persuadere 11 lettore che 11 
marxismo, che qui si presen-
ta nelle vesti del materiali-
smo dialetttco, abbia da dire 
suirinformatlca una sua pa
rola, filosoflca o metodologl* 
ca, in piu rispetto a quelle 
della moderna logica della rt-
cerca scientifica. 

».Lp. 


