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SAGGISTICA: FERRUCCIO MASINI 

L'avanguardia 
interpretata 

Un'analisi marxista delle opere di autori di lingua 
tedesca come Musil, Durrenmatt, Frisch, Handke 

FERRUCCIO MASINI, < Dia-
letllca dell'avanguardia », Di 
Donato. pp. 333. L. 3.800. 

In letteratura l'avanguar-
dia sembra essere il con-
trario della sintesi, dell'ar-
monia o di un qualsivoglia 
sisterna chiuso o in qualchs 
modo risolutore o poaitivo. 
Lavanguardia va a braccetto 
con la negazione e con la di-
struzione delle armonie date. 
II che comporta l'esaltazione 
della contrapposizione e del-
la scelta parziale e un radi-
cale scarto da qualsiasi sche
ma dialettico. E' tipico della 
letteratura d'avanguardia ac-
cettare l'assenza di soluzioni 
ed ogni soluzione possibile: 
evitare con cura di dare or-
dine al caos. 

L'avanguardia (come dicono 
i tifosi del Napoli della loro 
squadra) si a ma non si di-
scute. Ma si pud anche non 
amare. e quindi non capire. 
II nschio e di non capire quel-
lo che d successo nel nostro 
secolo: di non capire Joyce e 
Kafka. Ma pub anche acca-
dere il contrario: che per 
troppo amore si teorizzino le 
polanta irrisolte dell'avan
guardia in nome del differi-
mento della sintesi (Adorno 
docet). Sembra che (tanto per 
restare in chlave adielettlca) 
la divaricazione sia tra la mi
mes! acritica dell'avanguardia 
a livello crltico e teorico e 
la negazione della validita 
dell'avanguardia in nome del
la dialettica e dello storici-
smo. del realismo eccetera. La 
sinistra della neoavanguardia 
italiana (per esempio) ha ten-

tato di uscire dal cui de sac 
teorizzando un nesso strettis-
simo tra spenmenUUismo e 
quindi « rottura » linguistica e 
rivoluzione, clo6 presa del po-
tere da parte del proletaria-
to, socializzazione dei mezzi 
di produzione eccetera. Pec-
cato che in questa loro ipo-
tesi fossero stati preventiva-
mente ed efficacemente con-
traddetti da Stalin in perso
na, che nel suo famoso sag-
gio sulla linguistica sostene-
va che la lingua non si pud 
considerare una sovrastruttu-
ra e quindi il nesso con la 
struttura non solo non e stret-
to. ma... 

E qui veniamo alia dialet-
tica e al recentissimo llbro 
di Perruccio Masinl dall'ap-
parentemente (quindi) con-
traddlttorio titolo di Dialetti
ca dell'avanguardia. Poggiando 
su Bloch e su Benjamin. Ma
sinl tenta un'operazione giu-
sta e interessante: l'interpre-
tazione in chiave dialettica 
(e non per questo non sim-
patetica) del fenomeno delle 
avanguardie. L'interpretazione 
« delle avanguardie da un pun-
to di vista di un'anallsl mar
xista » comporta il confronto 
con Lukacs e con Benjamin 
e. non c'e dubbio, la bilancia 
per Masinl pende tutta dalla 
parte di Benjamin che ha il 
pregio di non mettere l'accen-
to sulla « orospettiva » (cioe. 
in termini dialettlcl. sulla sin
tesi) ma nel vedere invece la 
dialettica come « prassi stori-
ca rjvoluzionaria che spezza il 
continuum e non si sottomet-
te al ritmo di un processo che 
vede nel presente il futuro 

EMANCIPAZIONE FEMMINILE 

Le bambine 
discriminate 
Non interamente accettabile I'analisi, del resto 
approfondita, dei «condizionamenti negativi» 
che accompagnano la donna fin dalla sua nascita 

ELENA GIANINI BELOT-
Tl , « Dalla parte delle bam
bine », Feltrinelli, pp. 196. 
L. 1.500. 

In una prosa chiara e scor-
revole, arricchita da una ade-
guata documentazione bibllo-
grafica e da richiami a detti 
e ad usanze popolari. premes-
so il clima di ostilita da cui 
e accolta una bambina nel 
momento stesso in cui viene 
al mondo, l'Autrice passa in 
disamma gli estremi dj quel-
la che indica come una vera 
e propria congiura di cui im-
mediatamente la malcapitata 
diviene vittima e che la fami-
glia ed il contesto sociale in 
cui si trova a vivere imba-
stirebbero contro di lei. alio 
scopo di bloccarne ogni poten-
zialita e di plasmarla secondo 
un modello cristaliizzato le cui 
caratteristiche consistono <£• 
senzialmente nel vitlimj.iino. 
nel servilisrro. nell'lpoerlt'i ac-
qulescen?-i ad ogni imposizo-
ne. forgiata ad uso e COTSU-
mo del maschio dominante. 

D:fatti la nascita di una 
bambina — e l'Autrice che 
parla — temuta gia durante 
la gravidanza ed il parto in 
base a presaai tutti di segno 
negative v'.me contraddfsiin 
t? da un fiocco e da un tor-
redmo delestabilmente rosa. 
mentre !a madre nutrice gia si 
adopera ad inibire la vonclta 
della neonata lesinandole il 
capezzolo e le proprie cure 
con l'intento evidence di ad 
destraria alia oarsimonia. Te
si. questa. che appare ecces-
siva. 

Success! vamente — scrive 
l'Autrice — una serie incilzan-
te d: enndizionanvot; n»,*ati-
vi. quaii i primi gincattoh 51a j 
differf"i7i3*; da queili nn.vhi- j 
1i. 1'intro luzione .»uccewiva ' 
della in;epirabi!e bam^o'a. jl 
d:v:eto piu o meno tacito. ma 
sempre ca'esorico. di -yiorhi 
che richied'.no esolicazion? di 
imentiva e di energia. i mo-
delli femm.n:l! da imitare. 
sempre sc:ocrhi e de*radati 
quali si trovano nelle vecch'e 
favole e npl!a letteratura nor 
bambini, ma. soprattutto. la 
Identificazirne con il modello 
materno semore incombente. 
dezradato ri-'vtto a quello pa-
terno e serrnre affacce.idato 
in mansioni dome.?tiche di una 
estenuant<» stupidita. contri-
buLscono tutte ad accentunre 
!a differenziaz.one della fem-
mina dal masrh:o il quale tro-
verebbe n! contrario io via 
aperti ai:'atv.uzioi.e d: o.?ni 
sua potenz.alita. ladno^e an
che i carattorl sessu»!; sban 
dicnt* in coitus come carat 
ttru-,tiche positive, \engono 
pud.cimen;^ celat*. ndla (cm 
mini come Mrattcnsiiche ne
gative La acuoia. quella ma-
terna prirni h elememare e 
la media poi. completeranno 
1'opw-ra acccntuando !j diflfe-
ren^lazione 

Fin qui l'Autrice. Ma forse 
non serve tanto recrlmimre 
certl schemi di cornportamen-
to che ad una piu approfon
dita analisi non apparlrebbs-
ro nulla dt piu che retaggio 
di sovrastrutture di una ci-

vilta contadina in cui l'uomo 
consegue una sua posizione 
dominante in base alia quan-
tita di energia muscolare 
esplicata. Sara necessario, 
piuttosto. che le strutture £o-
ciali vengano modificate ul-
teriormente in modo -:he ven-
ga adeguatamente inserita la 
donna nella produttivita e che 
venga valutato alia pari il la-
voro maschile e femmlmle. 
fermo restando che. -e e vcrc 
che il maschio e in po-iiesso 
di attributi sessuali positivi. 
e anche vero che la femmina 
e in possesso di mammelle. 
per cui piii che al maschio 
le si addice il ruolo di nutri
ce. Questo del resto. se con
siderate come e giusto. alta-
mente produttivo. rlchiede la 
attuazione di una1 maggiore 
inventiva e di una maggiore 
potenzlalita di quanto se ne 
rlchiede ad un uomo che sia 
leeato ad una monotona ca
tena di montaegio. per cui non 
sarpbbe inauspicabile che le 
bambine vi si addestrassero 
cullando le loro eterne bam-
bole. a patto che si preoarino 
ad elarglre con la stessa ge-
nerosita II nutrimento ai fisli 
mnschi od aile figlle femmlne. 

Conse«uirebbero coM ugual-
mente una d'fTerenziazlone dal 
maschio. ma s>i di un piano 
di as-oluti parita. .=e non ad-
dirittura di superiority 

Elia Baldassarre 

maturo d^l passato, il realiz-
^aiai aoii.i aua ventu ». 

in aitie paioie nei picsente 
non si aiuia uix^ siniesi, ma 
la i.peranza di una loctura ai-
i inieino ui « una custenuzio-
ne cunca di tensioni». XMei»a 
logica oenjtumni.ina, quuiut, 
la aialettica comporUi una 
lrattura nena pnusi ueue ten
sion! date. 

Attraverso la piccola porta 
di questa lrattura, di questo 
pertugio paxticolare idove, 
come e ovvio, ogni lpotesi di 
decitrabilita dena realta dal 
punto di vista di una visione 
totanzzante del reale e esclu-
sa a priori) passa il blochia-
no « principio-speranza» che 
finisce con il coincidere con 
l'utopia: con 11 momento della 
mediazione dltTerita. La difre-
renaa tra l'ipotesi dialettica 
di Masini e quella, poniamo. 
di Adorno. e proprio qui: per 
Adorno l'utopia e una sorta 
di sflnge che comporta un al-
lontanamento indeflnito (nel
la sua indeclfrabilita) dalla 
prassi, mentre per Masini « la 
immaginazione s'incarica di 
recuperare contro II " princi-
pio di realta" (...) lo spazio 
utopico necessario per la co-
struzione di un orizzonte 
umano a cui riferire i pro-
getti della cultura come pro-
getti radicalmente alterna-
tlvi». 

i^i mediazione difierita non 
e pm negauva e, a Den ve-
oeitr, ne^ucne tanto amenta 
pUiCfie in nome uen'utopia le 
cioe di un sempre poaaiDi.e 
puncipio-speranza, stiutturdi-
jiieiibe non emnmabiie) aa ori-
gme aa opere — quehe ap-
punto dene avanguaraie — 
concrete nel presente, ihinc 
et nunc benjaminaiano, cne 
nnisce con 1 essere realizza-
zione preventiva e involonta-
n a aelrutopia. fc>i aireooe qua
si cne, nena logica di iViaoini, 
le avanguardie usino l'utopia 
come specchio da cui si ri-
tlette nei presente una sinte
si altnmenti assolutamente 
non «sperabile» ne teorlzza-
bile nelia prassi della contem-
poraneita. Certo il rapporto 
con lo specchio dell'utopia ae-
ve essere dialettico o, alme-
no, fluido e non lineare ne" 
fideistico, che altrimenti, In
vece di usare l'utopia come 
una leva per scardinare il pre
sente (almeno letterarlo), dal-
lo specchio utopico potrebbe 
napparire 1'antica immagine 
del poeta vate che vede il lu-
turo intangibile dentro la sfe-
ra magica dell'utopia. Ma uno 
degli scopi fondamentalj di 
Masini e quello di formulare 
un'ipotesi marxLsta e non pre-
cettistica del « compiti » del
la letteratura e, contempora-
neamente, di proporre un qua-
dro ideologico e metodologico 
valido (in termini marxistici) 
per capire una letteratura 
(quella delle avanguardie te-
desche nella fattispecie: il vo. 
lume contiene saggi su Mu
sil, Durrenmatt. Frisch, Hand
ke) che troppo spesso i no-
stri critici e teoric: hanno sot-
tovalutato o non capito. 

Masini propone un'ipotesi 
marxista di analisi delle avan
guardie e della loro ideologia 
che ha 11 merito. tra l'altro. 
di non incagliarsi nei banali 
bassifondi dell'accusa dl falsa 
coscienza, ne, peroltro, ne spo-
sa mimeticamente le te3i apo-
calittiche. 

Oa questa accorta naviga-
zione tra Scilla e Cariddi na-
sce un'ipotesi che andrebbe at-
tentamente discussa perche ci 
pare contenga elementi di no-
vita in grado. forse. di scio-
gliere (o di avviare alio scio-
glimento) alcuni de! nodi 
ideologici e cultural! piu com-
plessi di questo momento che 
ha vlsto il declino (in Ita
lia) delle neoavanguardie in 
un panorama desertiro su cui 
non sembra brillare nessun 
so!e dell'awenire. Letterarla-
mente parlando. s*inten-:o. 

Francesco D'Anni 

Le foto di una lotta 

In libreria 

(W.S.) — E' uscito un nuovo libro di 
Gian Butturini, il fotografo bresciano no-
to per le altre sue inchieste fotografiche 
poi raccolte in volumi come «Londra». 
«Cuba 26 luglio». «Dall'Irlanda dopo 
Londonderry» e «Cile Venceremos». 
L'ultimo lavoro e dedicato alia lotta dei 
metalmeccanici italiani ed e appunto in-
titolato: « F.L. Metalmeccanici - Signifi-
cato di una lotta ». I libri di Butturini 
sono, ormal, una specie dl cronaca dal 
vivo che non si ferma soltanto alle foto-
grafie. ma che fa uso anche di registra-
zioni in diretta, testi e dichiurazioni che 

inquadrano un problema approfondendo-
ne poi i diversi significati. 

Le foto che Butturini scatta sono, co
me al solito, di buon livello giornalistico, 
essenziali e senza orpelli di sorta. II suo 
modo di lavorare, per intenderci, non e 
quello del fotografo che registra le cose 
rimanendo all'esterno degli avvenimenti. 
Ogni immagine, ogni volto. ogni assem-
blea, ogni corteo di lavoratori, testimo-
niano Infatti, anche in questo caso, quan
to il fotografo 6ia riuscito ad essere com-
pagno di lotta dei metallurgici: cioe 
compagno tra compagni. 

I merit! del libro sulle lotte dei metal
meccanici sono quindi indubbi. Semmai 
e la formula di questo tipo di libri (la 
stessa anche di tutti i precedent! lavori 
di Gian Butturini) a mostrare un po' la 
corda. Certi accostamenti appaiono en-
fatici e di un populismo vecchia manie-
ra. II fotolibro « a'i\ Butturini», insom-
ma, presenta, ora, i primi segni di un 
certo invecchiamento che non rende 
merito alle reali possibilita del foto
grafo bresciano capace, quando vuole, di 
non ripetersi. Nella foto: assemblea in 
fabbrica. 

PROBLEMI DELL1NFORMAZIONE DI MASSA 

L'al t ra TV in USA 
La caduta delle illusioni di una possibile liberta delle TV-cavo in un interes
sante studio — Dalle piccole trasmittenti si sta passando ad una struttura 
nazionale che ripete quelle monopolistiche — La situazione esistente in Italia 

SOCIOLOGIA: UMBERTO ECO 

I pregiudizi 
quotidiani 

UMBERTO ECO, < II costu
me di casa - (Evidenze e ml-
sleri dell'ideologia italiana)>, 
Bompiani. pp. 320. L. 3.000. 

Umberto Eco ha una carat-
teristica inconsueta ai socio-
logi di professione: non e 
schifiltoso. A leggerlo si co-
glie che egli aderlsce del tut-
to ai fenomeni che analizza; 
che, per dirla esplicitamente, 
le infinite particelle delle vi-
cende quotidiane non lo tro
vano distratto e Iontano qua
si non meritassero attenzione 
anzi curioso e vigile, si che 
definirlo sociologo della quo-
tidianita, almeno per questo 
suo recente volume, sarebbe, 
ci pare, a proposito. 

Nel raccogliere articoli e 
saggi Eco corre per tutta la 
cronaca minuta dei nostri an-
ni piu recent!: dalla cultura 
della restaurazione, intesa 
giustamente come il tentativo 
di dare voce alia « maggio-
ranza silenziosa », alia ideolo
gia della normalita contro il 
«diverso» che rende possibi
le un giudizio contro Aldo 
Braibanti. condannato. a pa-
rere di Eco, piu per essere 
contrario ai valori correnti 
che per essere « plagiatore »; 
dal valore delle mode come 
portatrici di mobilita cultu-
rale all'Italia segreta bruli-
cante di miracoli e miracola-
ti, messe e catene di salvez-

za; dal presunto valore del 
latino come lingua formative 

Certo non sono le linee dl 
una realta affrontata nei suoi 
contrasti essenziali, quelle che 
Eco coglie, ne il senso ver
so cui presumibilmente la no
stra societa si volge. Eco, 
deliberatamente, si limita a 
descrivere fenomeni seconda-
ri, riuscendo pero, nell'insie-
me delle pagine e degli sva-
riati argomenti, a darci un 
quadro di stortura, pregiudizi, 
resistenze; il quadro di una 
Italia minore ma irriduciblle. 
impermeabile alia cultura e 
al senso critico dell'Italia piu 
nota ma permeata alia radice 
di « valori» che degradano la 
religione a superstizione, la 
morale a emarginazione rab-
biosa del diverso, l'arte co-
sciente della cris! a arte cor-
ruttrice. di contro all'arte no-
bile e sana di ignoti imitatorl 
di Dante o di Manzoni. 

Certo. noi tutti sappiamo 
quanto presuntuosa, buia. si-
cura di se e questa Italia pic-
colo-borghese, sana e santa; 
non e male pero averla af-
ferrata tra le pinze. di una 
analisi spigliata e documen-
tata. Anche perche con questa 
Italia sana santa e giudicante 
bisogna misurarsi ogni giomo. 
giacche niente e piu duro a 
morire che i valori morti. 

Antonio Sacca 

PROBLEMI DI PEDAGOGIA 

Una « antropolo gia » scolastica 
JEROME S. BRUNER, « II 
signiicalo dell'educazione», 
Roma. Armando Armando. 
pp 251. L 2.500. 

Questa raccolta di saggi 
brunenani. che 1'ed.tore Ar
mando presenta oggi a due 
anni di d-Stanza daii'edizlone 
originale, rappresenta la ri. 
sultante d; una serie di ricer-
che. ma anche di ripensamen-
ti di fondo, comp.ute daljo 
studioso americano nel pe-
riodo dal 1964 al 1970 ed or
dinate cronologlcamente. 

Attraverso le temat:che pre-
senti nel libro Bruner s: in. 
serisce dl fatto. ma con note-
vole ritardo. nel novero de
gli stud:03: che cons derano 
il condizionamento soc:ale. 
econom.co. culturale, ambien-
ta!e, come un fatto prima no 
ed impresc.nd.b'.Ie nello svi-
:uppo de. bambino e dello 
aaolescenle. 

lx> studio delle differenze 
fra le diverse aree cultural) 
ed i divers: livelll soc:o-eco-
nomici. che condizionano 
gruppi ed individui singoli. 
compiuto attraverso la me-
todologia dell'mdagine across-
cultural » e portato avanti 
dall'AUtore con uno spirito 
scientifico che non ci e nuo
vo in Bruner; quello che In
vece stupisce e proprio 11 ri
tardo nel 1'affrontare quest! 
temi da parte di uno studio
so del suo calibro e per di 

piu operante negli Stati Uni-
ti. Infatt: quale societa me. 
glio di quella americana. at
traverso la sua rigida e ge-
rarchica struttura di classe 
ed : pregiudizi verso alcuni 
particolari gruppi emarginati 
e considerati culturalmente 
soltanto come porta tori di 
forme di sub cultura, potreb-
be servire da sfondo ed in-
centivo a studi basati sul 
condizionamento? 

Tale composizione della so
cieta americana non e certo 
un avvenimento recente. an. 
che se rmserimento della 
opera in un preciso svolgersi 
di anni e comunque molto 
importante per comprendere 
il senso ed i! motivo di scnt-
ti chs si insenscono in un 
per!odo di profondi rivolgi-
menti. che hanno posto di 
fronte ad un blvio la cultu
ra e la scuola tradizionali. 
Bruner ha scritto infatti que
st! sagg: mentre le ri volte 
studentesche ed il marcusia-
nesimo da un lato mettevano 
in crisi le strutture di base 
della societa americana ed il 
rapporto Jensen daH'altro, 
partendo dal fallimento delta 
« compensatory education », 
forniva ai conservator! un ali. 
b! sotto 1'aureola della sclen-
tlficltA. 

II filo conduttore del libro 
e quella sorta di cantropo-
logia scolastica* che l'A. e 
And a to maturando In quest! 

ultimi anni. Visti in una nuo-
va dimensione ritroviamo in
fatti in quest'opera temi gia 
present] in altri studi; il nuo
vo consiste nellesaminare 
oggi le problematiche che si 
presentano a chi voglia por-
si di fronte all'attuazione di 
forme educative nuove e piu J 

valide di quelle tradizionali, 
alia luce di fattori oggettiva-
mente esistenti neH'ambito 
dello status socio.culturale di 
ogni comunita o singolo indi-
viduo che si voglia prende re 
in esame. 

Elena Sonnino 

La seuola nel Medioevo 
CAR LA FROVA, «Islruzlone e educations nel Medioevo • 
Documenli della stotia », Locscher. pp. 132. L. 1.230. 

I.'interesse di questa raccolta di document!, divisi per se-
zioni corredate da sintetiche introduzioni storico-critiche, ri-
sicde nella chiave metodologica con cui essa e offerta al let-
tore. chiave che consiste nei fornire un'immagine della seuola 
non solo come luo^o dal quale escono prodotti letterari, arti
stic! o .scientific!, ma come una istituzione attraverso la quale 
«un gruppo di uonuni provvede alia formazione dei gruppi 
piu giovair.«». Er.sa appare quindi come «un indice dei rap-
porti di forze i.ne caratterizzano il gruppo, dal punto di vista 
politico, sociale, economico; lo specchio dei valori che lo 
ispirano». t 

I documenti sono suddivlsi in sette sezioni: disposizioni 
dell'autorita laica, 'a seuola cristiana, il curriculum degli studi, 
pedagogif e vita scolastica, la seuola nelle citta oomunali, 
libri e biblioteche, 1'universita. La raccolta si conclude con 
una nota in cui sono affrontati alcuni nodi non scioltl nelle 
introduzioni alle sin^ole sezioni (le fonti per la storia della 
seuola, geografia delle scuole, indagint quantitative), ed in cui 
si fa il punto sulla sviluppo storiografico con paxticolare ri-
guardo al primo Novecento. 

G. Be. 

MONROE PRICE e JOHN 
WILCKEIN, < TV cavo - L'al
tra television », Bompiani, 
pp. 225. L. 2.000. 

Se si vogllono oonoscere 1 
risultati della trentennale 
esperlenza della tv via cavo 
negli Stati Unit! e si chiede 
una risposta pacatamente do-
cumentata, la lettura del sag-
gio dl Price e Wllckein ap
pare indispensabile. Nel pri
mo capltolo di questa guida 
(questa la definifsione del sot-
totitolo originale, assai piu 
cauto della sua versione ita
liana) i due autori rlspondo-
no infatti a quel quesito, chia-
rendo come si stia configuran-
do, politicamente. socialmen-
te ed economicamente, la tv-
cavo negli Stati Uniti. Aste-
nendosl da ogni commento, 
raccontano una significativa 
vicenda fatta di utopie della 
liberta, concessioni governati-
ve, inchieste e rapporti di Sta-
to, investimenti finanziari, 
scontri di opposti interessi 
commerciali e ne ricavano 
questa constatazione conclu-
siva: «questa nuova istituzio
ne fla tv-cavo] & andata ben 
oltre la definizione di "an
tenna comunitaria ", quale era 
nel pensiero di molti suoi so-
stenitori». 

In effetti, dall'insieme del 
libro (che nei successivi capi-
toli precede sopratutto attra
verso un esame di proposte 
piii specificamente legate alia 
realta sociale statunitense). 
emerge il quadro di un sogno 
che sta rapidamente mostran-
do la sua illusorieta. II sogno. 
cioe. di un pullulare dl centri 
autonomi deH'informazlone te-
levlsiva. onestamente aperti 
all'uso della comunita. sottrat-
ti al rigido controlk) delle tra
dizionali centrali di potere che 
dominano negli USA tutto il 
settore delle comunicazioni di 
massa. Informano infatti i due 
autori che «la linea di condot-
ta che va dif/ondendosi» e 
quella della concentraziorte 
crescente delle stazioni priva
te di tv-cavo e che gia piu di 
un anno fa (alia data dell'edi-
zione americana del volume) 
a meta degli impianti-cavo so
no di proprieta di compagnie 
operanti in altri campi della 
comunicazione di massa*. 

Dalle piccole CATV (Com
munity Antenna TV •= anten
na TV comunitaria). si va 
insomnia passando rapidamen
te ad una struttura nazionale 
deU'informazione su cavo che 
ripete inesorabilmente i mec-
canismi generali del sistema 
delle informazioni statuniten
se, fondato sulla regola del 
massimo profitto economico. 
dietro il paravento della «li
berta ». 

Questa verifica a livello ame
ricano non pud non essere — 
per chi voglia onestamente in-
tervenire sulle question! ita-
liane deirinformazione — un 
significativo ammonimento. 
Specie quando si scopra, at
traverso le analisi storiche e 
le proposte di Price e Wil-
ckein, che anche negli USA va 
emergendo la consapevolezza 
che soltanto la formula del 
etservizio pubblico» (na'^ural-
mente rapportato alia realta 
degli USA) sia Tunica garan 
zia di liberta per la tv-cavo. 

Alia chiarificazione delle di
mension! real! del problema, 
del resto, fomisconJ un utile 
contributo — in questa edi-
zione italiana della guida — 
la nota conclusiva di Claudio 
Piga e rintroduzione di Furlo 
Colombo, glornalista della Rai-
Tv. L'uno In termini tecnlci, 
l'altro in chiave polltica flni-
scono infatti per soUollneare 

la differenza di fondo che in-
tercorre fra i modest i e prov-
visori impianti delle cosidette 
«tv libere » italiane (tipo Te-
lebiella) e le prospettive d'uso 
di uno strumento di informa-
zione costosissimo qual e in ef
fetti la tv-cavo, di dimensioni 
anche internazicnali e che pro
pone un radicale rlvolgimen-
to di tutta la struttura tecno-
logica delle comunicazioni. La 
vera tv-cavo — quella verso la 
quale si orientano oggi gli Sta
ti Uniti — e dunque, come 
afferma Colombo, un proble
ma Kprima di tutto politico » 
giacche «non cambiano, con 
Vintroduzione del dato "co
municazione cavo " tutti gli al
tri aspetti del problema del 
controllo delle informazioni e 
delle comunicazioni in Italia » 
(i quali anzi ne vengono esal-
tati e ingigantiti). Ma come ri-
solvere il problema? Price e 
Wilckein. naturalmente. non 
possono dircelo; ma non ne 
accenna, purtroppo, nemmeno 
Furio Colombo. 

Resta comunque. e non e 
poco. roccasione per awiare 
una discussione che se non al-
tro pu6 spazzar via le sospet-
te e velleitarie ipotesi di 
« guerriglia audiovisiva» enun
ciate da altri frettolos: esperti 
dl comunicazioni di massa. 

Dario Natoli 

Analisi 
e teoria 

economica 
N. G. ROEGEN: Ana-
lis! economica e procei-
so economico. Sansoni. 
1973. pp. 279. L. 3.800. 

F. BOTTA: Teoria eco
nomica e marxismo, De 
Donato. 1973. pp. 193. 
L. 2.300. 

Di N.G. Roegen. gia co-
nosciuto agli c addetti» 
della materia economica 
per le sue famose « Dimo-
strazioni matematiche del 
crolio capital istico». ven
gono oggi per la prima 
volta tradotti in italiano 
quattro saggi « teorici», 
di cui il primo, «Prospet
tive ed orientamenti in 
economia >, per i suoi di-
chiarati orientamenti anti-
positivistici non manche-
ra di suscitare discussione 
tra gli studiosi non solo 
di economia ma anche di 
filosofia della scienza. 

II lavoro di Botta e 
orientato. attraverso una 
ridiscussione delle posizio-
ni di alcuni t re i piu si
gnification economisti che 
si richiamano al marxi
smo, a individuare i ter
mini per una ridefinizione 
«positlva» del rapporto 
tra scienza economica e 
processo rivoluzicnario. 
Marx economista o Marx 
rivoluzionario? Marxismo 
come scienza o marxismo 
come critica? Questi i te
rn! del dibattito piu re
cente nel campo marxista. 
Sciogliere I nodi del rap
porto tra marxismo e teo
ria economica sign! flea da
re un contributo alia riso-
luzione di questi quesiti. 

Guido Bolaffi 

Scritti politic! di Gramsci 
ANTONIO GRAMSCI, « Scrlt-
ti politkl», Editori Riuniti. 
3 voll. di complessive pp. 
865. L. 2.500. 

(Luciano Albanese) - Gli 
Editori Riuniti presentano in 
edizione economica la fortu-
nata antologia degli scritti po-
litici di Gramsci curata da 
Paolo Spriano. La raccolta, 
condotta sulla base deU'edizio-
ne Einaudi delle opere di 
Gramsci, si compone di tre 
volumi. II primo volume 
comprende gli scritti politic! 
di Gramsci dal 1916 al 1919, 
e quindi tutto il perlodo che 
va dalla prima guerra mon-
dlale alia rivoluzione russa e 
alia sua influenza sul sociali-
smo italiano. II secondo vo
lume. che va dal 1919 al 1921, 
abbraccia il periodo com-
preso tra il « biennio rosso », 

la crisi del socialismo italia
no e la nascita del partito 
comunlsta. II terzo volume 
(1921-1926) raccoglie gli scrit
ti di Gramsci sul nuovo par
tito della classe operaia e H 
suo programma, e gli inter-
venti nella lotta contro il fa-
scismo. II volume comprende 
inoltre la lettera di Gramsci 
a Togliatti sul problema delle 
opposizioni e, in appendice, 1« 
« Tesi di Lione ». 

L* introduzione di Paolo 
Spriano, che esamina le prin-
cipali tappe del percorso ideo
logico di Gramsci, mettendo 
opportunamente l'accento an
che sulle sue capacita di or-
ganizzatore e di dirlgente, ft 
ricca di spunti interessanti per 
la riflessione. oggi cosl attua-
le, suirinsegnamento gram-
sciano. 

II teatro di Petrolini 
PETROLINI: « Teatro ». Dal 
grottesco al nonsense: una 
grande tastlera dl comlclta, 
Garzanti, pp. 179, L. COO. 

(Carlo di Carlo). Dopo la 
prima edizione del gennaio 
1971, subito esaurita, Garzan
ti ripubblica questo Teatro di 
Petrolini che raccoglie oltre 
a J personaggi di Petrolini 
(Fortunello, Glggi er bullo, 
I salamini, Gastone, Paggio 
Fernando, Amleto, il Turcoj 
i testi di Romani de Roma 
(quadrettl dl ambiente), L'Ot-
tobrata. commedia in tre at-
ti da un canovaccio di Filip-
po Tamburri «Una vignata 
da Scarpone», i cui diritti di 
esecuzione e di edizione fu-
rono acquistati da Petrolini 

nel 1918, il celeberrimo Ne-
rone iun atto buf/onesco) e 
una Miscellanea che termina 
con una raccolta di quindicl 
barzellette e di una serie di 
colmi (il colmo della castita 
rifiutarsi di entrare in una 
macelleria, per non sentire... 
gli stimoli della carne). Afon-
do 6 teatro e l'uomo e mano-
netta: I se voi guardate bene 
nella vita / ognun vi rappre
senta una scenetta. Nella pre-
fazione, Pietro Bianchi spie-
ga il fenomeno Petrolini, que
sto grande comico, morto 
troppo giovane, nel '36, quan
do l'ltalia, tra Etiopia e Spa-
gna, «andava davvero fuori 
della corrente, incontro al 
eangue e alia morte». 

L'origine della vita 
F. L. BOSCHKE, c L'origine 
della vita alia luce delle ul
timo scoperte scienliiche », 
Garzanti. pp. 247. L. 3.200. 

(Laura Chiti) - I problemi 
biologici sono affrontati oggi sot-
to prospettive sempre piu anioie 
per Tevolversi delle possibili
ta offerte dalla scienza in que
sti ultimi anni: cosl i fenome
ni vitali. per giungere alia chia
ve delia loro interpretazione, so
no analizzati a livello moleco-
lare. da un punto di vista chi-
mico, fisico, statistico. I pro
wess! scientific! orrrono al-

l'A. l'occasione di fare il punto 
sulle frontiere raggiunte dai-
Vuomo nel lungo cammino per
corso per comprendere l'origine 
della vita. 

Cosi, seguendo un discorso 
agile ed appassionante. la Ter
ra, da un ammasso caotico sino 
alia sua attuale configurazione 
geografica. diviene lo scenario 
sullo sfondo del quale comincia-
no ad apparire le prime forme 
viventi. alghe e batteri di 3.2 
miliardi di anni fa, la cui strut: 
tura gli studiosi cercano oggi di 
individuare. con i mezzi onerti 
dalla fisica, chimica e biologia 

nioderna, forme primitive di 
fauna e di flora delle quali le 
piu complcsse analisi giungono 
a stabilire non solo l'aspetto. 
ma anche l'habitat e le loro 
ebitudini per giungere a conclu-
dere che le creature terrestri 
non hanno avuto in passato un 
tipo ai vita diversa u-»u <i "'ale 

e che i sistemi metabolici si ba-
savano su meccanismi fisiologi-
c no i 'Si,miu ca quoin c.ie 
conosciamo. 

Proscimmie, scimmie antropo-
tnorfe. uomini: una evoluzione 
che prosegue ancora oggi e che 
l'uomo moderno cerca di guida-
re secondo schemi che gli ap-
paiono i piu convenienti. con 
uno sforzo continuo volto a sem
pre nuovi successi scientifici. 
Tuttavia alia domanda etcro-
dossa se alia luce delle nuove 
scoperte sara possibile riprodur-
re la vita in laboratorio. se sa
ra uos^'mir ,,,r> vinan* il '" •'-

te ancora indefinito che esiste 
tra materia inorganica vivente 
e non vivente potranno rispon-
dere solo i futuri sviluppi del
la biologia molecolare. della fi
sica, della paleobiochimica che 
affrontano oggi i problemi del
la biogenesi. 

Problemi di fonologia 
ZARKO MULJACIC, Fonolo
gia della lingua italiana. 11 
Mulino. pp. 180, L. 2.000. 

ZARKO MULJACIC, Fonolo
gia generate. I I Mulino, pp. 
332. L. 3.500. 

(Daniele Gambarara) — II 
valente italianista jugo3la-
vo Z. Muljacic ha ripubbli-
cato separatamente. rivedute 
e aggiornate, le due parti 
che componevano la sua ot-
tima opera Fonologia genera
te e fonologia della lingua ita
liana (II Mulino, 1969). Se 
l'autonomia del primo volu
me e reale solo per chi cono-
sca gia bene la teoria fonolo-
gica di Jakobson. il volume 
Fonologia generate costituisce 
un eccellente manuale che a 
questo orientamento teorico 
unisce una vasta apertura su 

prospettive diverse. Chiara-
mente i due libri stanno an
cora bene insieme. 

L'opera di Muljacic del 1959 
era uscita nella Collana di te
sti e di studi del Mulino, i due 
odierni volumi sono ne La 
Nuova Scienza, che vuole es
sere una serie piu agile e im-
mediatamente diretta agli stu-
denti universitari. Questi due 
libri costituiscono in questo 
senso un successo: sono ag-
giomatissimi, mentre altri 
manuali presentano un qua
dro superato dalle ultime ri-
cerche; non mascherano le 
reali difficolta della materia. 
ma aiutano positivamente a 
superarle; e, cosa anche mol
to importante. costano fra 
tutti e due 2.500 lire di me
no dell'edizione precedente. 

Manuale per il sabotaggio 
• Manuale per il sabotaggfo » 
Un. Napoleone, pp. 127, Lire 
800. 

(Marisa Musu) — Nel no-
vembre 1943, quando la resi-
stenza armata contro i nazi-
sti stava muovendo i primi 
passi, vedeva la luce a Roma 
una pubblicazione clandestina 
che fomlva una serie di mi-
nuziose indicazioni utili per 
sabotare la produzione di pic
cole e grosse industrie, il traf-
fico ferroviario e automobili-
stico, i raccolti agricoli. 

II manuale. che circolava 
protetto da una falsa coperti-
na uguale a quella dell'orario 
ferroviario del luglio '43, ci 
arriva adesso. riedito in un 
curato volumetto dell"Editri-
ce Napoleone con una prefa-
zione di Ferruccio Parri, gra-
zie all'iniziativa previdente di 
Oreste Lizzadri. che ne ha fi-
nora gelosamente conservato 
una copia nella sua biblio-
teca. 

Gli anonimi autori del ma
nuale (ordinatamente diviso 

in tanti capitoletti. che con-
tempiano dal sabotaggio alia 
lubrificazione delle macchine 
alle direttive specifiche per 
gli ingegneri elettrotecnicl) 
non solo forniscono indicazio
ni concretissime e minuziose 
per i singoli atti di sabotag
gio, ma danno preziosi consi
gn politici per organizzare la 
lotta di massa contro il fa-
scismo e il nazismo. 

E' poco probabile che sia 
possibile oggi ricostruire la 
reale ampiezza che ebbe nel 
1943 la diffusione del manua
le; certo pero che e politica
mente significativo che a me
no di due mesi dall'8 settem-
bre gia ci fossero forze in 
grado di prendere l'iniziativa 
di pubblicare istruzioni preci
se per il sabotaggio, ponendo-
si l'obiettivo di sviluppare 
non gia delle azioni isolate, 
ma una lotta di massa nelle 
fabbriche e nelle campagne. 
col contributo unitario degli 
operai. dei contadini, dei teo-
nici, dei dirigenti. 

Novita di fantascienza 
KEITH LAUMER, « L a 
spiaggia del dinosaur© a, 
DallOglio. pp. 186. L. 2.000. 

PlfcRS ANTHONY, t Denti-
sta galattico >, DallOglio, 
pp. 191, L. 2.000. 

(Luca Marota) - Laumer, 
americano, laureato in scien-
ze e architettura, e un autore 
ormai abbastanza noto anche 
in Italia: ha gia al suo atti-
vo. infatti, una quarantina di 
romanzi quasi tutti di fanta
scienza, molt! dei quali gia 
pubblicati anche da noi. In 
ess! ha spaziato in molti 
campi della «science-fiction » 
piu classlca: da quella «uto-
pistlcan a quella aarcheolo-
gican. In questo libro parte 
da una sola idea centrale: la 
relativita spazio-tempo rispet-
to airuomo. 1'idea vecchia e 
logora dei viaggi nel tempo e 

dei paradossi delle tecnologic 
umane, e l'autore, appunto in-
torno a questo nucleo centra
le crea tutta una macchino-
sissima serie di rapporti tra 
umani e pseudoumani. 

Anche il «Dentista galatti
co », come il precedente, fla 
parte della collana di fanta
scienza « Andromeda ». In es-
so l'autore, presentato nella 
prefazione come un personag-
gio poliedrico e urequieto. si 
destreggia, piu o meno bene, 
nel raccontare le varie av\-en-
ture-dlsawenture del nrota-
gonista; questi un discreto 
dentista terrestre, si trova a 
dover curare !e carie dei gl-
ganteschi denti di u:i principe 
balenoide in un mondo. a do
ver otturare «denti elettn^ 
nici» su un altro, riuscendo, 
dopo altre peripezie. a ft-
ecattare la propria Hben4 
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