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Per un'analisi dell'ideologia dello scrittore 

II romanzo storico 
di Manzoni 

La forma di un progetto il cui vero valore consiste in un livello di 
elaborazione che rende evidenti le contraddizioni specifiche delta fun-
zione intellettuale entro una society non rinnovata dalla rivoluzione 

Tra la pur benemerita cri
tica democratica degli anni 
Cinquanta e la saggistica 
della sinistra francofortese 
di provincia, il problema di 
Manzoni ha avuto in sorte 
di oscillaro tra una nozione 
di < milanesita > un tantino 
riduttiva e una applicazione 
tutta libresca di catego-
rie ideo-sociologiche, quali 
« grande-borghese », « gran-
de - reazionario », « provin
ciate », « europeo », e via di 
seguito. Dopo aver vistosa-
mente deformato l'esatta 
misurazione fornita da De 
Sanctis (poeta del compro-
messo storico della borghe-
sia, ' della rivoluzione che 
trova il suo «limite»), oggi 
i lettori sintetici di Manzo
ni fraintendono quel che ne 
pensava Lukacs: secondo il 
quale la mancanza nei Pro-
messi sposi di un'atmosfera 
di storia universale era ri-
flesso della « meschinita di 
situazioni che e propria del
la storia italiana», e insie-
me la < grandiosa e profon-
da concezione storica » di 
Manzoni consiste nel suo 
«aver seguito Tunica via 
che conduceva a una gran-
de visione della storia ita
liana ». 

Manzoni dunque tento di 
applicare alia piccola storia 
italiana un?. grandiosa chia-
ve di analisi storica elabo-
rata in un contesto cultura-
le piu ampio e « universa
le >. Sono qui accennati di 
fatto i due elementi fonda-
mentali della formazione di 
Manzoni, della sua ideologia, 
della contraddizione oggetti-
va segnata nella struttura 
del suo romanzo: Parigi e 
Milano, in sostanza, e cioe 
cultura illuministica e con
testo moderato-restaurativo, 
sviluppo e arretratezza di 
due diverse storie borghesi. 
L'analisi di questi elementi 
e imprescindibile per chi vo-
glia davvero tentare di ca-
pire il significato della ri-
cerca manzoniana nella sto
ria degli intellettuali del 
primo Ottocento, delle rispo-
ste cioe da loro offerte alia 
crisi della societa italiana, 
tra il momento 'Universa
le > della Rivoluzione bor-
ghese e il momento < nazio-
nale » del Risorgimento. 
Non e un caso che in tutte 
quelle risposte, quella man
zoniana sia stata la piu 
complessa e insieme sogget-
tivamente la piu drammati-
ca, la piu strategicamente 
consapevole e insieme la 
meno riducibile e risolvibile 
nello spazio tradizionale del
la separatezza letteraria e 
del consumo lirico-estetico. 

II fatto e che Manzoni fu, 
quant'altri mai, un formi-
dabile produttore di analisi, 
cioe di coscienza critica e 
sociale, in un contesto cul-
turale e politico storicamen-
te cresciuto in misure oriz-
zontali, in dialettiche aper-
te all'esterno (come torne-
rebbe a dire De Sanctis) 
piu che in acquisti verticali 
e autocritici. E la forma del 
suo progetto, il romanzo, fu 
il prodotto della volonta di 
distanziare criticamente la 
storia di una societa per 
tanti aspetti ancora sopra-
vissuta nella Lombardia del 
primo Ottocento: ma con 
strumenti analitici cresciuti 
altrove, da una distanza 
culturale e politica esercita-
ta come garanzia di totalita 
e complessivita. Tentava cioe 
di sviluppare (liberare da 
ottiche false) le origini e la 
emergenza storica del Ter-
zo Stato italiano (la « nazio-
ne » borghese) a partire da 
quella ipotesi di lavoro che 
la cultura francese in que-
gli anni veniva elaborando. 
E il romanzo fu, proprio il-
luministicamente, la struttu
ra operativa di un ideale 
di risarcimento (i valori del-
1'89 ritrovati nel Vangelo) 
nei confront! della realta 
storica degradata, pre-bor-
ghese e pre-rivoluzionaria: 
come dire la forma consa
pevole, Io stmmento politi-
co-culturale nel senso piu 
alto, di un innesto sperimen-
tale di « ideologia » parigi-
na nella tematica arretrata 
e tuttavia rifondabile della 
provincia italiana. 

Una verifica 
critica 

Questo era del resto il 
momento piu maturo di quel 
compito sociale della lette-
ratura che il giovane Man
zoni aveva gia intuito e an-
nunziato come funzione spe-
cifica deU'intellettuale e nuo-
vo spazio operativo del suo 
ruolo nella societa di tran-
sizione, dopo la crisi della 
funzione-guida dell'ideologo 
illuminista e dopo il rifiuto 
nettissimo della sua emar-
ginazione-promozione nella 
funzione decorativa del poe
ta cesareo. II bisogno di un 
contatto nuovo con Vuniver-
sale della societa e infatti il 
bisogno che egli porta a Pa
rigi e che qui definisce nel 
lungo incontro con gli 
•ideologi» della seconda 
generazione: una analisi 
complessa delle contraddi

zioni reali, una verifica cri
tica della ragione sensistica, 
la sperimentazione di una 
nuova universalita storica e 
reale; cioe di una risposta 
razionale al « secolo atroce >, 
ma non lirica e consolante, 
soggettivamento risolutiva, 
bensl agibile e operativa. 

Che questa risposta, o ipo
tesi di risposta, sia stata il 
Vangelo, e circostanza che 
conferisce drammaticita, og-
gettivo risalto di tensioni 
critiche, alia ricerca intel
lettuale di Manzoni: non la 
riduce o dcgrada pregiudi-
zialmente rispetto ad altre 
scelte coeve, ma la caratte-
rizza e la significa storica-
mente, connotandola nei ter
mini necessari di una ideo
logia tra le altre, tutta da 
analizzare criticamente. Co
me lo voile e lo interrogo 
Manzoni, il Vangelo cristia-
no fu condizione produttiva 
di crisi, di inquieta speri
mentazione, fu una volonta 
di storia e una ricerca di 
verita per la storia: non 
gia il generico ispiratore di 
una pieta destinata agli 
« umili » (onde gli equivoci 
del populismo), ma la ra
gione fondante di una ege-
monia progressiva della clas-
se-nazione oppressa nei se-
coli. 

II rapporto 
con la realta 
Certo e che la rivelazio-

no storica di questa prowi-
da ragione Manzoni l'affida-
va alio strumento-letteratu-
ra, e in questa operazione 
critica, progettata come in-
tervento razionale sulla real
ta, individuava la nuova 
funzione sociale deU'intellet
tuale: rivolta aU'universale 
della societa in quanto de-
posito storico di verita ele-
mentari, di bisogni sponta
nea (uguaglianza, liberta, 
fratellanza) poi conculcati 
dalla violenza e dall'ingiu-
stizia delle classi privilegia-
te. Progettava cioe una poe-
tica, un program ma lettera-
rio, che in questo senso si 
rivela enormemente avanza-
to rispetto alia separatezza 
tradizionale delle varie este-
tiche anche moderne: non 
solo per la sistematica dis-
sacrazione dell'arte lirica 
e contemplativa, ma soprat-
tutto per la specifica desti-
nazione critico-conoscitiva, 
integralmente storica e col-
lettiva, nella sua genesi e 
nella sua utenza, dell'ope-
razione artistica. 

II compito di svelare, 
spiegare, interpretare la 
realta, che la letteratura 
deve assolvere per essere 
attivita utile, e precisamen-
te per Manzoni il suo mo-
do di contribute diretta-
mente e insostituibilmente 
alia trasformazione della 
realta, al suo risarcimento, 
cioe alia liberazione opera
tiva del suo fondamento ra
zionale, della sua logica 
non-distorta. E tanto impor-
tante e carico di responsa
bilita e tale compito, che al 
suo confronto non c'e bel-
lezza o valore che possa 
sostituirlo: non c'e lirica re-
ligiosa, o fascino di Ermen-
garda, com'e noto, ogni vol-
ta che Manzoni si accorge 
che le realizzazioni delta sua 
poetica sono disformi ri
spetto all'intransigenza di 
quel mandato. Non esita a 
sconfessarle. E in effetti 
non avremmo i Promessi 
sposi, cioe non sarebbe nep-
pure sorta l'intenzione di 
sperimentare un generc let-
terario cosi poco abilitato ai 
suoi occhi (si ricordino le 
critiche radicali a Walter 
Scott), se appunto il dram-
ma di Adelchi non gli fosse 
apparso, alia fine, assai, 
piu < romanzesco » che non 
storico e vero: se cioe il suo 
difetto strutturale (azione 
e coro distinti, il secondo 
che tradisce l'oggettivita del
la prima) non avesse impo-
sto la necessita di una strut
tura nuova. tutta continua e 
oggettiva, la struttura nar-
rativa. profondamente cor-
retta e « sliricata > dalla vo
lonta storica del Manzoni. 

Questa e la genesi, di ca-
rattere interno e realistico, 
non gia letterario o cultu-
ralmente sperimentale, del 
romanzo storico manzoniano: 
cioe della forma piu avan-
zata e matura del suo pro
getto intellettuale. E que
sto il significato della rifor-
ma di un genere che, gia 
accolto in Italia sull'onda 
dei romanzi scottiani come 
genere popolare, di rievoca-
zione fantastica e leggenda-
ria, piu tardi utilizzato da-
gli pseudo-manzoniani come 
stmmento divulgativo di 
una politica culturale gene-
ricamente « nazionale » eso-
stanzialmente moderata, so
lo Manzoni porto ad un li
vello di organicita intellet
tuale che tutta la tradizione 
del genere era lontanissima 
dall'attingere e sara lonta
nissima dal sospcttare suc-
cessivamentc. 

Dopo il '48, quando gia 
da un pezzo Manzoni aveva 
rifiutato senza appello il suo 

capolavoro (reo di lesa sto
ria, anch'esso), gia comin-
ciava la fortunata e abba-
stanza squallida diatriba tra 
i cattolici moderati e gli an-
ticlericali senza niisura sto
rica, e si stabilizzava cosl 
una visione profondamente 
deformata del romanzo man
zoniano, ancora oggi mime-
ticamente ripetuta a partire 
da ragioni ideologiche e non 
da un'analisi reale. 

Esso era invece la forma 
di un progetto il cui vero 
valore non pud non cercar-
si in un livello di elabora
zione e di sintesi al quale 
si evidenziano e a lor mo-
do si risolvono le contrad
dizioni specifiche della fun-
ziono intellettuale entro una 
societa non rinnovata dalla 
rivoluzione. E' la forma di 
un programma di ragione-li-
berta che, nato a Parigi dal-
l'incontro con la grande cul
tura erede deirilluminismo, 
aveva trovato nella societa 
italiana margini minimi di 
verjfica e di attuazione, e 
percio i connotati oggettivi 
di un'operazione tutta soli-
taria e intellettuale. Era 
cioe la risposta di un intel
lettuale borghese democrati-
co a un processo storico 
complessivo che nel suo 
svolgersi non poteva fornir-
gli che occasioni e oggetti 
arretrati e riduttivi di ana
lisi sociale. Non poteva che 
creargli uno spazio, un'auto-
nomia di funzioni, nei modi 
di una realizzazione proiet-
tata al passato, all'epifania 
progressiva e dunque alia 
ricostruzione storica del Ter-
zo Stato e delle sue varie 
metafore, non gia alia scorn-
messa irrazionale del futu-
ro: meno che mai a una 
critica reale del presente, a 
un intervento di effettiva 
trasformazione di quella so
cieta. II che faceva di quel
la fatica un'operazione che, 
illuministicamente sospinta 
da un'istanza di risarcimen
to della realta storica de
gradata, mediata da uno 
strumento la cui tnassima 
agibilita permetteva il di-
svelamento di valori imma-
nenti e oggettivi (poesia = 
spiegazione, interpretazio-
ne), avra in sorte di fatto 
di fornire un modello as-
soluto di valori < spiritua
l s a una classe dirigente 
bisognosa non gia di pro-
blemi e sperimentazioni rea
li ma di stabilita e di garan-
zie formali. 

La grande fatica di rimet-
tere in piedi i valori offesi 
e infranti da una crisi dram-
matica, quando hanno per-
duto l'empito universalisti-
co che la loro parzialita di 
classe aveva suscitato, por-
tava evidentemente, nel tem
po italiano della 'rivoluzio
ne > nazionale borghese, ad 
una universalita veramente 
parziale e ideologica. Di 
questa fatica destinata alia 
disillusione, delle contrad
dizioni che la rendevano 
possibile e la drammatizza-
vano sino a limiti di sor-
prendente ancorche parziale 
coscienza (il rifiuto della 
funzione-arte, la scelta del 
lungo silenzio), i Promessi 
sposi sono l'espressione piu 
complessa e per questo an-
cor oggi piu significante. 

A. Leone de Castris 

L'allarme suirinquinamento del mare lanciato alia Conferenza di Beirut 

Un consuHo per I Medtterraneo 
Diciassette paesi hanno denunciato la gravita della situazione - Un confronto che non ha messo in luce le precise re-

sponsabilita politiche dei governi e delle grandi imprese internazionali - II petrolio, gli scarichi industriali e i rifiuti 

delle citta tra i principali agenti del marasma ecologico - La «car ta» per la tutela rimandata all'anno prossimo 

Spiagge distrutte, intere specie di pesci annientate, I'estendersi delle malattie infettive sono alcune delle conseguenze dell'inquinamento del Mediterraneo 

Dal nostro inviato 
BEIRUT, g'tugno 

II mare e malato: e la dia-
gnosi sullo stato di salute 
del Mediterraneo stilata nel 
corso delta prima « Conferen
za mondiale contro I'inqui-
namentcTe per la salvaguar-
dia del Mediterraneo >. II gran
de « consulto > promosso dal
la Federazione mondiale del
le citta gemellate, ha riun'do 
per tre giorni al palazzo del-
I'Unesco di Beirut ammim-
stratori locali, uomini di go-
verno, studiosi di diciassette 
paesi, oltre ai rappresentanti 
dell'ONU, della FAO e della 
Organizzazione Mondiale del
la Sanita. 

Al termine della « conferen
za » doveva essere elaborata 
e firmata la «Carta di Bei
rut », per la salvaguardia e la 
valorizzazione del Mediterra
neo, ma cosi non e stato: i 
partecipanti — in sede uffi-
dale — non sono andati oltre 
alia denuncia delle gravi con-
dizioni di inquinamento del 
Mediterraneo e delle sue cau
se generali ed alia dichiara-
zione di principi generali, ai 
quali dovranno richiamarsi 
gli estensori della « carta». 
.Questi principi saranno nuo-
vamente discussi nel settem-
bre del prossimo anno alia 
seconda c conferenza > che si 
terra a Palermo, mentre la 
c carta » vera e propria sara 
varata solo nel 1975 o a Fiume 
o a Barcellona. 

La mancata redazione della 
€ carta» non sminuisce co-
munque I'importanza della 
conferenza di Beirut, che ha 

posto sul tappeto una vasta 
e stimolante problematica in 
tema di inquinamento mari-
no. Mostra semmai come in-
torno ad esso la discussione 
sia ancora aperta e necessiti 
di ulteriori approfondimenti 
soprattutto per la precisazio-
ne delle responsabilita e dei 
modi di intervento. Era im-
pensabile che nel giro di tre 
giorni rappresentanti di di
ciassette paesi si potessero 
trovare d'accordo su un pro
blema tanto delicato e di 
cosl vasta portata come e lo 
inquinamento del Mediterra
neo. Era impensabile anche 
perche per la prima volta si 
trovavano a confronto paesi, 
che, pur concordando sulla 
necessita di correre ai ripari, 
hanno responsabilita ben di-
stinte sulle cause, ed esigenze 
talvolta divergenti sui rimedi. 

Pagano 
le comunita 

Finora i grandi inquinatori 
del bacino del Mediterraneo 
sono stati Francia, Spagna, 
Italia. Grecia, mentre i paesi 
rivieraschi del Nord Africa e 
del Medio Oriente hanno fat
to solo la parte delle vittime. 

11 petrolio — sia che ven-
ga semplicemente trasborda-
to dalle " pipe-line " alle pe-
troliere, sia che finisca in ma
re sotto forma di residuati 
di lavorazione, e uno dei mag-
giori agenti inquinanti del 
Mediterraneo, insieme agli sca
richi industriali ed a quelli ur-

bani. Certo e che paesi del 
Nord-Africa e del Medio Orien
te non intendono pagare un 
forte pedaggio disinquinante, 
alia pari cioe degli altri; ed £ 
spiegabile, trovandosi essi in 
coda alia lista delle respon
sabilita. Tuttavia e necessario 
trovare un punto d'intesa, 
che gradualizzi gli interventi, 
non punisca chi • punito non 
deve essere (e d'altronde non 
accetterebbe) e soprattutto 
colpisca i reali colpevoli del 
marasma ecologico del Medi
terraneo; le grandi compa-
gnie petrolifere e le potenti 
"holding" chimiche, che han
no trasformato il bacino in 
una sorta di pattumiera pri-
vata per poter accrescere i 
loro profitti. Questo a Bei
rut, dove si i fatta molta 
morale ma poca politica, non 
i stato delta esplicitamente 
per paura di < toccare > in-
teressi precostituiti — od in 
via di precostituzione per 
quanto riguarda ricerche ed 
iniziative a livello industriale 
per il disinquinamento e la 
valorizzazione del Mediterra
neo — in eerie aree europee. 

Praticamente assenti gli ita-
liani, grandi accusati, il giuo-
co i stato condotto con abili-
ta dai francesi, che dopo aver 
recitato un c mea culpa > di 
circostanza (anche se non so
no mancate voci serie ed at-
tendibili) hanno cercato di 
spostare tutto il discorso su 
un asettico piano etico-tecni-
co: passi per la tecnica — 
anche se e'era da attendersi 
un originale contributo scien-
tifico — ma I'etica non e 

che sia di grande utilitd per 
risolvere problemi, come quel-
lo dell'inquinamento, che ri-
chiedono iniziative concrete 
derivanti da precise scelte po
litiche. Si ha un bel dire 
c chi sporca paghi» quando 
poi non si fanno i nomi de
gli inquinatori — o si ripeto-
no i piu conosciuti — ed alia 
fine si ha tutta I'impressio-
ne che a • pagare dovranno 
essere ancora una volta le 
comunita. Esse hanno pagato 
in termini di sfruttamento 
lo sviluppo — sia metropoli
tan che di tipo neocoloniali-
stico — pagano per le conse
guenze dell'inquinamento con 
la salute, e impensabile che 
debbano pagare anche il di
sinquinamento e la valorizza
zione di un mare sfruttato 
da pochi. 

Su questo punto ci fiovrH 
essere chiarezza nelle due 
prossime conferenze. E ci do-
vra essere chiarezza anche su 
un altro aspetto della vita 
del bacino mediterraneo: quel-
lo del raggiungimento di una 
pace stabile, messa in forse 
dalla presenza di governi e 
forze reazionarie, senza la 
quale parlare di inquina
mento appare stonato. tSi e 
parlato molto della morte dei 
pesci — ha fatto osservare 
un delegato egiziano — sa
rebbe opportuno preoccupar-
si anche di quella degli uomi
ni, senza perdere di vista lo 
immensfl pericolo che Vinqui-
namento del mare rappresen-
ta per milioni di uomini*. 

Questo pericolo e un fatto 
tangibile, il cui potenziale 

aumenta di giorno in g'wrno. 
Ne sono interessati cento mi
lioni di persone (tante ne vi-
vono sulle coste del Mediter
raneo, e diventano 150 nei me-
si estivi e saliranno a 200, se
condo calcoli accettabili nel 
1985). Attualmente il Medi
terraneo non ha • raggiunto 
punte di avvelenamento co
me quelle toccate dal candle 
della Manica, dal Mare del 
Nord o dal Baltico, tuttavia 
si sta avviando verso il se-
gnale di guardia. Oltrepassa-
to questo, sara estremamente 
difficile tornare indietro an
che perche il Mediterraneo, 
diversamente da altri, e un 
mare che si autodepura len-
tamente (la durata media per 
il ricambio delle sue acque 
con VAtlantico e di quasi un 
secolo) e che riceve uno scar-
so apporto dai fiumi che vi 
si gettano. Anzi dai fiumi piu 
importanti (Rodano, Po e lo 
stesso Nilo. una volta ricco 
di fertile limo per campi e 
plancton marino ed oggi sem-
pre piu saturo di sostanze 
tossiche usate in agricoltura) 
esso riceve in dono scarichi 
solidi e liquidi altamente in
quinanti. 

La mappa 
del pericolo 

Nel giro di poclii decenni 
e stato infranto reqm'libio 
biologico ed idrogeologico del 
€ mare nostrum». Vi hanno 
contribuito e continuano a 

La campagna lanciata dagli Editori Riuniti nel ventennale della fondazione 

LA DIFFUSI0NE DEL LIBR0 MARXISTA 
Un'iniziativa che vuole corrispondere alle esigenze dei giovani, dei lavoratori, degli intellettuali - La biblioteca del militanfe e della sezione 
II lusinghiero bilancio di atthriti di una casa editrice che fe tra i punti di riferimento culturale piu importanti - A colloquio col compagno Bonchio 

In venti anni di attiviUi 
gli Editori Riuniti — che ai> 
punto in questi mesi festeg-
giano il loro ventennale — 
si sono conqulstati un ruolo 
di primo piano nella cultura 
nazionale: la casa editrice del 
PCI si presenta infatti oggi 
come uno dei piu importanti 
punti di riferimento cultura
le e di promozione del mar-
xismo nel nostro paese. e co
me una delle piu ragguarde-
voli case editrici attualmente 
esistenti in Italia. 

E percio non a caso In que
sti anni, e in particolare dal 
1968 a oggi, si e registrato 
un grande sviluppo nella at
tivita e nella produzione del
la casa editrice, che ha visto 
quadruplicare la sua produ
zione (da 396.000 volumi a 
1.600.000, stampati nel "72) e 
triplicate il numero dei titoli 
pubblicati (da 80 a 220 titoli 
annuali). 

Altre cifre di particolare In-
teresse: le opere di Marx ed 
Engels prodotte in 2555500 
copie, quelle di Lenin in 2 mi
lioni 300000 esemplari, di 
Gramsci in 700.000. I titoli 
tradotti da lingue straniere 
sono circa quattrocento, le 
collane attualmente in cata-
logo sono 24. mentre se ne 
annunciano di nuove. 

«Abbiamo raccolto i fruttl 
di una politica ventennale 
— dice Roberto Bonchio, pre
sident degli Editori Riuniti 
— che ci ha conaentito di 

conquistarci un consenso dt 
pubblico e di mercato, grazie 
a una orginale linea di svi
luppo culturale centrata su 
due aspetti fondamentali: la 
edizione rigorosamente scien-
tifica dei classici del marxl-
smo e la divulgazione delle 
piu importanti opere marxi-
ste italiane e straniere (si 
pensi ai testi di Lukacs, Dobb, 
Schaff. Althusser. Della Vol-
pe e altri), che hanno in 
gran parte contribuito al ri-
sveglio d'interesse per la ri
cerca marxista e piu in gene-
rale per tutta l'area del li
bra di cultura, nostro e non 
nostra, che dal 1968 in poi 
ha compiuto un vero e pro
prio balzo in avantiv. 

La crescita della «doman-
da di marxismo* specie da 
parte delle giovani generazio* 
ni ha contribuito in maniera 
decisiva a determinate quella 
che i dirigenti della casa edi
trice definiscono la asvolta 
editoriale degli anni *70» in 
virtu della quale gli Editori 
Riuniti si collocano oggi tra 
le maggiori case editrici ita
liane di libri di cultura, e 
cioe a fianco di Einaudi. La-
terza e Ffeltrinelli, godendo 
anzi di un ritmo di sviluppo 
proporzionalmente superiore. 

Grazie a questa svolta e 
awenuto il adeooHox verso 
tirature di edizioni economi-
che e di massa (valga l'esem-
pio dei ffQuaderni dal car-
cere » di Gramsci e de «II ca

pitate » di Marx), e si e giunti 
aU'apertura di nuove collane, 
a una specifica e qualifica-
tissima produzione per la 
scuola media (dove per il 
*73 e previsto U raddoppio 
delle vendite e gia si regi-
strano notevoli esiti, specie 
tra gli insegnanti, ai collane 
come «Paideia» e «Let-
tures). per le universita, e 
per i libri destinati all'infan-
zia. E* stato inoltre compiuto 
un notevole sforzo per ade-
guare meglio la rete di vendi-
ta alle esigenze del nuovo 
mercato. 

A questo proposito e da 
segnalare il notevole incre-
mento delle vendite rateali, 
tramite la DLLI.AS. (Distri-
butori Libri Associati), che 
oggi pud contare su una 
clientela di. circa centomila 
acquirenti, particolarmente 
curati da produttori che san-
no vendere un libra difficile 
com'e quello ideologico e po
litico. Questo consumo di 
massa del libra di particolare 
impegno e un dato presso-
ch£ unico nellambito dell'edi-
toria italiana. 

cSiamo ancora lontanl — 
dice ancora Bonchio — dal-
l'assolvere tutti I nostri com-
piti di casa editrice di un 
grande partito popolare come 
e il PCI; al nostro ingresso 
nel circuito della grande di-
stribuzione si deve accompa-
gnare lo sviluppo e Tallarga-
mento continuo del circuito 

culturale costituito dal mo-
vimento operaio organizzato; e 
percid necessario moltiplicare 
i nostri collegamenti con le 
organizzazioni di partito, con 
rassociazionismo democratico, 
con il movimento sindacale e 
cooperativo ». 

Un maggiore legame con 
rinsicme del movimento ope
raio e altresl necessario per 
approfondire e sviluppare 
quella politica del libro, che 
costituisoe il progetto politi
co di fondo dell'attivita degli 
Editori Riuniti. da realizzarsi 
nell'ambito di una battaglia 
piu generate a difesa della 
liberta della cultura e della 
editoria democratica contro la 
grande concentrazione mono-
poUstica del settore. 

n partito, come organizza-
tore e promotore di cultura 
tra le masse, e e rimane il 

Eunto di riferimento privi-
giato « per una vigorosa poli

tica dell'editoria democratica, 
per la sua capacita di svi
luppare una intensa azione 
promozionale del libro mar
xista*. 

Ed eoco gli Editori Riuniti 
lanciare una campagna per 
il « mese del libro marxista », 
in onore del proprio venten
nale e in appoggio alia cam
pagna per la stampa comu-
nista. Durante questa campa
gna — che e gia in atto nelle 
varie province — gli Editori 
Riuniti, attraverso la DIJJ. 
AS„ propongono per lacqul-

sto, da parte del singoli com-
pagni o di organizzazioni di 
base, quattro tip! di biblio-
teche che, pur essendo cia-
scuna di diversa mole e quin-
di con prexzo differenziato, 
contengono il cmeglio* di 
cid che si e stampato sul 
marxismo e sulla politica del 
PCI, oggi. Insieme alle ope
re classiche dei fondatori del 
marxismo le biblioteche com-
prendono, a varie ampiezze, 
rapide sintesi sulla storia del 
PCL sulla Resistenza italiana, 
sulla Rivoluzione russa, non-
che testi di analisi sulla si
tuazione politico - economica 
italiana e intemazionale, spe
cie nelle elaborazioni di Gram
sci, di Tbgliatti, e di altri 
dirigenti del PCI. 

La prima biblioteca che 
viene proposta e quella desti
nata al singolo militante. Es-
sa comprende 41 volumi, sul
le tematiche gia indicate, per 
il prezzo complessivo e spe-
cialissimo di 40200 lire, dan-
do inoltre m omaggio a ogni 
acquirente un elegante scaffa-
le appositamento costmito 
per contenere I volumi di 
questa prima biblioteca. Ve 
ne sono poi tre altri tip! de-
dicati alle sezioni. In quest! 
tre casi l'offerta degli Editori 
Riuniti per 11 ventennale pre
senta condizioni di partico
lare favore, e cioe to sconto 
del 507o sul prezzo com
plessivo dl copertlna per le 
aezionl che acquistano una 

delle tre biblioteche in con-
tanti. Si ha dunque una bi
blioteca da 120 volumi per un 
importo di 199.900 lire, che in
vece viene eccezionalmente 
venduta a lire 100000. Vi e 
poi una biblioteca da 85 vo
lumi che, dal prezzo di 100200 
lire, scende a cinquantamila 
lire. E infine una bibliotechi-
na da 47 volumi che da 50 
mila scende a 25.000. L'acqui-
sto pud esser fatto anche 
a rate mensili, pur godendo 
ugualmente dello sconto del 
trenta per cento. 

Lo scopo essenziale della 
diffusione di qoeste bibliote
che in ogni dove, di questa 
coraggiosa campagna itineran-
te, viene cosl riassunto da 
Bonchio: <La nostra attivita 
e rivolta alia promozione di 
risposte sempre piu qualifl-
cate alle esigenze ideali, cultu
ral! e politiche espresse dal 
giovani, dal lavoratori e dagli 
intellettuali che In questi an
ni si sono awicinati al mar
xismo e alia vita del nostro 
partito. Le biblioteche del mi
litante e quelle dl sezione 
vanno incontro in modo or-
ganico a queste esigenze e 
soddisfano la necessita po
litica, fondamentale per 11 
partito, di sviluppare una 
preparazione ideologica dl 
massa come una delle Indi-
spensabill condizioni del suo 
operare ». 

Duccio Trembadori 

contribuirvi molti fattori: la 
realizzazione di alcune ciclo-
piche opere di ingegneria 
idraulica (grandi canalizza-
zioni e dighe), lo sfruttamen
to incontrollato delle risorse 
ittiche e di quelle minerali 
e fossili, il trasporto marit-
timo del petrolio (il 25% del 
traffico mondiale delle petro-
Uere scorre lungo le rotte me-
diterranee). Altri elementi di 
inquinamento: gli apporti flu-
viali o atmosferici di acque 
continentali gia inquinate, gli 
scarichi dei grandi agglome
rate urbani (di natura sia bio-
logica, sia chimica), delle 
grosse Industrie (residuano 
grandi quantita di prodotti 
altamente nocivi alia flora e 
alia fauna marina, prodotti 
che, come nel caso anche del 
petrolio, ragglungono attraver
so la catena alimentare Vuo-
mo) chimiche e siderurgiche 
e dell'agricoltura (concinii 
sintetici, diserbanti, pestici-
di). I danni gia provocati 
sono incalcolabili, ma il "ma-
ricidio" prosegue inevitabil-
mente: spiagge distrutte, in
tere specie di pesci annien
tate ed altre in via di estin-
zione, propagarsi di malattie 
infettive. 

A Beirut sono state indica
te alcune delle c zone calde > 
dell'inquinamento del Medi
terraneo. E' stata presentata 
addirittura una mappa, dove 
sono indicati i punti nei quali 
il fenomeno raggiunge le sue 
caratteristiche e proporzioni 
piu preoccupanti: la casta ca-
talana, la Costa Azzurra, la ri-
viera genovese, il litorale del-
Valto Adriatico, le coste gre-
che, quelle libanesi e libiche, 
oltre al Candle di Sicilia per 
quanto riguarda gli scarichi 
di natura pelrolifera (lavag-
gio in mare delle stive delle 
petroliere e perdite dei ter-
minali delle "pipe-line"). 

La societa dei consumi e 
alio stesso tempo causa e vit-
tima dell'inquinamento. Si 
tratta di un'affermazione da 
molti ripetuta a Beirut, ma 
destinata a finire nel nulla 
se non si interviene presto 
e drasticamente. Occorrtmo 
misure di carattere tecnieo 
(grandi opere di disinquina
mento) e giuridico (una op-
propriata legislazione intema
zionale che consenta I'inter-
venio preventivo e represswo 
contro gli inquinatori) e no-
prattutto la volonta comvme 
di intervenire al di la di in-
teressi particolaristici e di re-
more nazlonalistiche: 3 Medi
terraneo non e un bene di un 
solo popolo, ma di tanti po-
poll, il cui avvenire dipende 
dal suo staio di salute. 

In questa opera di salva
guardia un ruolo fondamenta
le spettera non solo ai gover
ni, ma anche alle citta. Qme-
sto k stato detto a Beirut 
(sono state proposte Inoltre 
la stesura di una carta del 
fondo manno e la creazione 
di un fondo comune per le 
ricerche, la salvaguardia e la 
valorizzazione del Mediterra
neo) ed i gia molto, anche se 
si poteva giungere a conclu-
sioni piu concrete di una sem-
plice dichlarazione di principi. 
Tuttavia si & avuta netta la 
sensazione che stia per possa-
re I'epoca dell'isolazionismo 
e che si stia prefigurand* 
quella della collaborazione h»> 
ferdisciplfnare a livello inter-
nazionale. 

Carlo DegHnnoconti 


