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UN IMPORTANTE, RICCHISSIMO TESTO DI ZEVI 

L'iter delParchitettura 

UN PAMPHLET STORICO-POLITICO 

La piovra americana 
« l l nemico» e uno studio suH'imperialismo che, nonosfanfe le evidenti lacune e inesaflezze, contiene una 
carica morale apprezzabile e off re una documenfazione ricca di fesfimonianze, dafi sfatisfici, ricosfruzioni 

FEL IX GREENE, « II nemico », Einaudi. pp. 210. L. 1.300 

« L'lmperialismo: quando e nato, che cosa e, come opera », dice II sotlolltolo di questo llbro. E dice una cosa in parte 
Inesatfa perche in realta il libro di Greene, contrariamente a quanto lo stesso autore afferma in una « Inlroduzione » che fa 
seguito a una « Premessa » e precede una « Prefazione », non Iratta della natura dell'imperialismo, ma tratta pluttosto del 
come Felix Greene, gia attivo membro di una comunita protestante dedita alia predicazione della non violenza. ha sco
perto rimperialismo e la violenza (partendo dalln violenza biutale che il sistema capitalistico perpetra contro la natura e 
la ricchezza del .suolo) e ha scoperto che rimperialismo non 6 una cospirazione ma e una struttura. La parziale inesattezza 
•_ della presentazione nulla to-

glie. comunque. airinteres.se 
di un pamphlet nel quale so-
no colli e smascherati attra-
verso testimonialize, confes-
sioni, dati statistici. cronache 
e ricostruzioni storiche. vari 
aspetti deirimperialismo e. 
in particolare. deirimperiali
smo americano. 

Talune citazioni suonano 
come gia note, soprattutto 
perche dal momento della 
sua pubblicazione a Londra, 
nel 1970. ad oggi il libro di 
Greene e stato largamente 
saccheggiato per articoli e 
saggi i cui autori, cosi come 
capita spesso, soprattutto in 
Italia, si :>ono dimenticati di 
citare la fonte (ma anche 
Greene dimentica a volte di 
citare Marx e quando lo fa 
non segue la metodologia 
propria di uno studioso: ve-
di per esempio la defiuizione 
di « capitale > che egli attri-
buisce al fondatore del mar-
xismo). II libro e. in ogni ca
s e vivo, scritto da un pub-
blicista che conosce il suo 
mestiere. cosi come aveva di-
mostrato nei films e nei libri 
dedicati al Vietnam. Taluni 
capitoli e tabelle, che aggior-
nano i vecchi dati su cui con-
tinuano a fondarsi talune ana-
lisi dell'imperialismo. sono 
tra le cose migliori. 

Ovviamente ad un libro del 
genere non si possono chie-
dere definizioni e analisi 
troppo rigorose. Soprattutto 
non si possono chiedere ri-
cette per la rivoluzione a 
chi ha appena scoperto che 
esiste un problema della ri
voluzione. Purtroppo Greene 
ha invece la pretesa di dare 
queste ricette e riserva ad 
esse ben due parti del li
bro. La prima dedicata al-
I'individuazione dei grandi 
ostacoli che si oppongono al
ia edificazione di una nuova 
societa e la seconda piu 
esplicitamente dedicata al 
modo di lottare contro tali 
ostacoli al fine di distrugge-
re dalle fondamenta l'impe-
rialismo. -

Anche in queste parti non 
mancano alcuni spunti vivi e 
interessanti e pagine di no-
tevole tensione morale, ma 
c da prendere alia lettera 
l'autore quando afferma di 
non avere ancora le idee 
chiare. Per testimoniare la 
propria uscita dalla predica
zione della non violenza Gree
ne invoca la violenza e poi-
che dalla denuncia del «gran-
de imbroglio che e la de-
mocrazia americana egli trae 
la conclusione che il rivolu-
zionario non vota e rifiutera 
sempre di votare < nel conte-
sto deH'ideoIogia capitalisti-
ca» la rivoluzione sembra 
per lui ad un certo punto 
identificarsi con l'atto che 
tutto brucia e rinnova. 

A questo punto. invece. 
Greene scopre e spiega che 
la rivoluzione e un processo. 
che « I'uomo e una creatura 
ancora relativamente rudi-
mentale, lontanissimo dalla 
maturita ». una maturita che 
raggiungera. ammesso che 
non si suicidi prima. «nel 
corso dei milioni di anni du
rante i quali continuera ad 
abitare il nostra pianeta» e 
« che la battaglia iniziale de-
ve essere combattuta all'in-
terno di noi stessi > e a I lor a 
la rivoluzione cui Greene 
chiama diventa cosi lontana 
e metafisica che il processo 
con cui essa si identified di
venta puramente e semplice-
mente non azione e immobi-
lismo. 

Tanto piu che Greene non 
vede e non avverte che i 
problemi che lui va ponen-
dosi sono gia stati affronta-
ti nella pratica da altre de-
cine di milioni di uomini e 
che la saldatura che egli in
voca « tra partito rivoluzio-
nario e masse » e In qualche 
parte del mondo capitalista 
gia avvenuta. 

La cosa piu singolare e 
che Greene individua con 
estrema lucidita le cause del-
1'approdo di molti intellettua-
li a quella sterilita (e a quel-
1'angoscia) che conosciamo 
marginalmente anche in Ita
lia e che caralterizza alcuni 
gruppetti di sinistra: in pri-
mo luogo il permanere di i 
concezioni borahesi della li-
berta e dell'individualismo. 
tali da rendere intollerabile 
ogni discinlina rivoluzionaria 
« per quanto legittima e am-
piamente dimostrata necessa-
ria daU'esperienza >; I'ego-
centrismo e la soprawaluta-
zione di se stessi. del pro-
prio niolo e della propria in
dividuality Ma cid non gli 
impedisce di pagare un alto 
prezzo al permanere di tali 
concezioni — tanto piu bor-
ghesi quanto espresse in ter
mini enfaticamente radicali 
— anche se il libro si chiu-
de con un impegno di lotta 
contro di esse e cioe contro 
« il nemico > che e in ognuno 
di noi. 

Luciano Barca 

L'interno del museo Guggenheim a New York 

BRUNO Z E V I , cSpazi* de l l ' a rch i teHura 
moderna» , E inaud i , pp . 602, L . 15.000. 

II bisogno storicamente legittimo di una 
terifica e di un costante ampliamento quan
titative oltre che qualitativo della « Storia 
dell'architettura moderna », saggio famosis-
simo e piu volte riedito, ha spinto Bruno 
Zevi ad eseguire un completo aggiornamen-
to dell'opera, articolandola in due volumi il 
cut intento e evidentemente quello di of-
frire una rinnovata visione di tutto 1'arco 
dell'architettura moderna fino ai giorni d 'og
gi ed ai momenti piu cruciali e conclusivi 
del movimento moderno. 

Da presenza di Bruno Zevi nel mondo del
la • critica architettonica e di antica data: 
risale infatti al '45 la stesura del suo primo 
volume «Verso una architettura organica», 
eaggio nel quale proponeva alia cultura ita-
liana una nuova e spregiudicata visuale dei 
fatti architettonici awenuti, a partire dal-
1'inizio del secolo, in Europa e in America. 
Diplomatosi ad Harvard con Gropius e for-
matosi anche sotto l'influenza del pensiero 
wrightiano, Bruno Zevi apriva, nell'immedia-
to dopoguerra, gli orizzonti della critica ita-
liana innanzi tutto alia globalita della situa-
zione intemazionale, e seppur non privo di 
tenderize idealistiche alPinterno di una cul
tura a volte anche contraddittoria (in molti 
guoi aspetti 6i sente la presenza di Wright). 
bisogna riconoscergli comunque un merito 
certamente sprovincializzante e propulsivo 
nell'ambito del pensiero architettonico e ur-
banistico italiano che emergeva allora dalle 
chiusure del ventennio fascista. 

Critico dalla attivita intensissima. non cl 
•orprenderebbe allora con questa rielabora-
•ione della «Storia deH'architettura» se non 
fosse per la configurazione del secondo vo

lume il quale, 6otto l'aspetto immediatamen-
te indicativo e enciclopedico, nasconde pero 
una piu complessa struttura che conferma 
ed anzi riafferma le posizionl critico meto-
dologiche di Zevi. aSpazi dell'architettura 
moderna» (tale e il titolo del volume), si 
presenta come una nutritissima raccolta di 
materiale fotografico corredato di schede e 
di una brevissima nota introduttiva. 

II senso del volume e quello di offrire un 
complemento al testo critico scritto (1'altro 
volume), imponendo una sua precisa auto-
nomia, poiche ripropone, in termini esclusi-
vamente visuali, 1'intero iter dell'architettu
ra conteraporanea, ritrovando ed indicando 
la chiave critica di Iettura proprio all'inter-
no della scelta e del montaggio del mate
riale: in un certo senso questo significa por-
re un momento parallelo alio sviluppo del 
procedimento critico verbale, attraverso la 
presentazione di un procedimento critico 
visivo. 

Ma il dato interessante e come tutto que
sto faccia emergere i termini ed i limits 
deH'ideoIogia architettonica di Zevi, Iegata, 
come del resto e chiaramente espresso in 
tutto il suo precedente lavoro critico, ad 
una concezione che vede nello spazio la 
matrice fondamentale del processo costrut-
tivo del fenomeno architettonico; un'impo-
stazione per certi versi idealistica, malgrado 
l'acutissima e spregiudicata capacita di ana
lisi, e che richiederebbe un piu ampio di-
scorso che forse e opportuno affrontare in-
sieme ad una complessiva riflessione su tutta 
l'opera che l'autore nella premessa a questo 
volume indica come oggetto di «un aggior-
namento e di una radicale revisione n. 

Alessandro Pagliero 

MARXISMO E SCIENZA 

URSS: fisica e filosofia 
L'interpretazione materiali-
stica della meccanica quanfi-
stica Fisica e filosofia in 
URSS, a cura di Silvano Ta-
gliagambc. Feitnnelli. pa
gine 493. L. 8000. 

Uscito come parte della col-
lana di Filosofia della Scienza 
dell'editore Feltrinelli, questo 
testo e probabilmente destina-
to a destare notevole interes-
K p forse anche vjvaci discus-
sioni tra i ricercaton e i fi-
k>sofi italiani. Questo libro che 
CAde, e non a caso. nel mo 
mento in cu« il marxismo ita
liano comincia a fare i conti 
sui ieiio colla cultura scien-
t.i'itu moderna, e dovuto ^llo 
sti-r.olo di Ludovico Geym> 
nai, ed all'appassionato ed in-

telligente lavoro di Silvano Ta-
giiagambc che ha passato un 
anno Intero in Unione Sovieti-
ca a curare la selezione. la 
traduzione ed il coordinamen-
to dei saggi qui raccolli. 

Diversi autori sovietici sot-
toiine&no con forza l'inscindi-
bilit? del materialLsmo storico 
e del materialismo dialettico, 
Cioe l'unita sostanz:ale delle 
po-.u.;oni filosofiche di fondo 
di Marx, Engels e Lenin Una 
test arjiloga ha ncevuto nuovo 
imDuIso anche in Italia grazie 
a varie posrcioni emerse dai 
lavori di Geymonat, Timpana 
TO. LombardoRadice e altri e 
rieevera indubbiamente uno 
•timolo ulteriore da questo Ii-
Iro. Si pone allora come pro-
ktemt fondamentale per il 
RMni<mo italiano la discus-

sione dc-U'organlcita di queste 
poj'zioni con la soatanza del 
marxismo gramsciano. Se una 
prohleir.atica di questo genere 
e purtroppu lontana dagli am-
bi^nM scientifici italiani e tut-
tavia probabile che importan-
ti gruppi di ricercatori cerche-
ninno anche nel libro di Ta-
glagambe una risposta alia 
crisi di valori e di motiva-
zioni che travaglia diverse ca-
tegorie di ricercatori 

Nrn pochi potrebbero allora 
trovars: a disagio. in un pri
mo momento, dalla continua 
r:ai ferrmizione della validita 
dei materialismo dialettico, 
dato che in Italia e stata ac-
•-et^ala abbastanza largamen-
u- un>. identificazione del ma 
terialismo dialettico con lo 
sti-linismo e con «il caso Ly 
.v?nfco». Una Iettura non su 
perlinale del libro mostrera 
tut»av:a che I'era dello stali-
n-smc e finita davvero in 
Unione Sovietica anche nella 
SCICH/J4 e che «il caso Lysen 
ko» last:? solo strascichl se-
cond.in nel dibattito cultura 
le fovietico 

li sign'ficato pratico delle 
£,».ccse parole «materialLsmo 
d:r!ett»coi> sta insomma cam-
bv.ndo Non piu una serie di 
ncvif! pronte per 1'uso da ap 
pli^-ar» meccanicamente alia 
scir-njA, magari per condanna-
re e proibire ma al contrario 
ua i metodologia scientifica 
per fare emergere dalle stesse 
scienze una filosofia della na-
I' iro 

La strada da percorrere per 
giungere ad una filosofia del
la natura con solide fonda
menta, da articolare e da ar-
ricchire di continuo con il pro-
gredire deila scienza, e tutta-
via ancora complessa, a giu-
dicare dai dissensi di natura 
fondamentale che dividono ri
cercatori e filosofi sovietici. 
Questi dissensi riguardano in 
particolare la meccanica 
quantistica, cioe la teoria fon
damentale della fisica moder
na, che e stata prodotta co
me sintesi razionale di contri-
buti diversi dalle scuole di 
Gottingen e di Copenaghen 
attorno al 1927. 

L'oppostzione a questa teo
ria e il desiderio di superar-
la sono present! anche tra i 
fisici e I filosofi sovietici con-
temporanei (Tyapkin. Pakho-
mov. Kopnin, Kuptsov e altri) 
assieme ad una forte corrente 
che la considera invece com
patible con il materialismo 
dialettico (Pock, Omelyanov-
skij. e molti altri). Una scel
ta fra queste due tendenze e 
possibile solo studiando la sto-
ria della meccanica quantisti
ca e bisogna dire che le sole 
considerazioni storiche di va-
lore contenute nel libro si tro-
vano nel saggio introduttivo 
di Tagliagambe, in particolare 
nel magistrate paragrafo dedl-
cato ai condizionamenti cul
tural! dl Niels Bohr. 

Franco Selleri 

SCRITTORI STRANIERI: MANUEL SCORZA 

«Garabombo» alia guida 
della rivolta contadina 

Fra storia e favola, con forza geniale, il narratore peruviano rac-
conta la tragica epopea andina di Pasco, sulla cordigliera: una 
vicenda corale che segue quella dei « Rulli di tamburo per Rancas» 

MANUEL SCORZA, Storia dl 
Garabombo, I'lnvlslbllo, Fel
trinelli. pp. 280. L. 3000. 

La «Storia di Garabombo, 
1'invisibile» di Manuel Scor-
za, uscito a Barcellona nel '72, 
e stato rapidamente tradotto 
e gia circola in Italia dal 
mese scorso. Le critiche piu 
corrive lo chiameranno «ro-
manzo». Ma e chiaro che se 
la narrativa ispanoamericana 
ha reso impossibile il discor-
so sulla « fine del romanzo », 
non e perche abbia rinsangua-
to un cadavere, ma perche ha 
creato una creatura nuova. 
Questo. per esempio, Scorza 
lo chiama «ballata», anzi «se-
conda ballataw, perche pre-
suppone la prima, che era 
«Rulli di tamburo per Ran
cas », pure essa uscita da noi 
con Feltrinelli. A questa se
conda ballata, Manuel Scor
za premette una breve epigra-
fe che va rlportata per inte
ro, perche contiene quelll 
che sono gli immediatl prece-
denti dell'opera letteraria. Di
ce Scorza: «Questo libro e 
anche un capitolo della Guer-
ra Muta che contrappone da 
secoli la societa del Peru ai 
sopravvissuti delle grandi cul
ture precolombiane. Centinaia 
di migliaia di uomini — mol 
tlssimi di piu di tutti i morti 
delle nostre ingloriose guerre 
" ufficiali" — sono caduti 
combattendo questa battaglia 
disperata. Gli storici hanno 
raramente tramandato l'atro-
cita e la grandezza della im
parl lotta che. per 1'ennesi-
ma volta, ha insanguinato la 
cordigliera di Pasco nel 1962. 
Diciotto mesi dopo il massa-
cro di Rancas, la comunita 
di Yanahuanca, guidata da 

Fermin Espinosa, Garabombo, 
invase e ricuperd i territori 
sconfinati delle proprieta di 
Uchumarca, Chinche e Paco-
yan. Era l'alba della grande 
epopea andina che avrebbe 
messo fine al feudalesimo nel 
centro del Peru». Gli storici 
tacciono questa atrocita e que
sta grandezza. Manuel Scorza 
rompe il loro silenzio, e rac-
conta la sua storia. 

Sin da come s'accosta al 
materiale grezzo si sente che 
l'animo di Scorza e anzitutto 
.disposto all'epos. L'epos degli 
umili non esiste distinto dal 
grottesco e dal farsesco, men-
tre conosce pochi altri to-
ni. E questa ballata ha il tono 
continuo. ossessivo e seducen-
te della cantata epica. L'epos 
del poveri — chi scrive que
ste note lo sa per esperien-
za, se gli e permesso dirlo, 
«en artistew — ha come ca-
rattere costante la corallta. 
E Garabombo non 6 infatti 
il vero unico centro motore 
della storia: la storia e quelia 
di intere comunita, umiliate 
da sempre (da prima della 
storia cosciente) sotto il so-
pruso. 

Questa seconda ballata e il 
racconto di intere comunita 
di oppressi che drizzano la 
schiena. E trova nell'eccezio-
nalita del fatto — sconosciu-
to a una storia millenaria — 
la spinta verso lo scatto eroi 
co, che e gia di per se una 
vittoria. indipendentemente 
dall'esito finale: in questo ti-
po di storia, anche la conclu
sione tragica, il massacro. rap-
presenta un successo. 

Direi che questo gruppo dl 
sentiment!, sempre avvertibile 
In Manuel Scorza, faccia si 

che 11 vero cardine dell'intera 
ballata, composta di 36 capi
toli (o forse canti) sia quello 
del massacro in cui i conta-
dini senza terra, diventati pa
droni in seguito a una ribel-
lione che non opera una e-
spropriazione ne un furto del 
campi, ma un recupero (per
che i contadini sono i legittl-
mi proprietari che ritornano 
sulle loro proprieta)), e mas-
sacrati in una grande batta
glia sulle alture, mentre i vil-
laggi cosparsi di benzina ar-
dono tutt'attorno, i contadini 
muoiono per diventare eterni, 
per non morire mai piu: 6 il 
momento in cui tragedia e 
speranza, morte e vita oltre 
la morte. delitto della storia 
e fede nella storia, s'incro-
ciano in un coro dei vivi gia 
morti e dei morti ancora vivi 
a segnare uno di quei mo
menti in cui la storia precl-
pita in una catastrofe che e 
11 nuovo cominciamento. 

Qui a Manuel Scorza va rl-
conosciuta una forza geniale 
e potente: il fabulo.so e lo 
storico si scambiano le parti, 
e cio e tanto piu notabile se 
si tien conto che Scorza tien 
sempre davanti a se crona
che, atti. document!: si direb-
be che la « verita » delle cose 
che racconta sia cio che piu 
lo turba. e che la «veridi-
cita» sia il suo traguardo. 
Cosi. l'opera resta aperta: la 
grande deflagrazione del mo-
to popolare crea il varco per 
una possibile fuga dalla tra
gedia. dal cerchio chiuso. Sa 
ra il cammino oltre la trage
dia il prossimo racconto dl 
Manuel Scorza? 

Ferdinando Camon 

NARRATORI ITALIANI: PIEMONTESE 

«Testo»: ridda crudele 
FELICE PIEMONTESE, Te-
sto, Longo ed., pp. 139. lire 
1600. 

Ci pare senz'altro da apprez-
zare e sostenere l'iniziativa 
della nuova collana di narra
tiva dell'editore Longo. por-
tata avanti da un gruppo di 
scrittori che gestiscono in pri
ma persona l'esperienza, nel 
senso che gli autori che di 
volta in volta vengono pub-
blicati decidono poi le suc
cessive pubblicazioni. E' una 
formula che finora ha dato 
buoni frutti, con l'uscita dei 
primi due libri: 11 mondo & 
insuj/iciente di Ferdinando 
Albertazzi e questo Testo di 
Felice Piemontese. 

Lucidamente attivo come 
critico e operatore d'avanguar-
dia soprattutto in poesia, Pie
montese lavora da anni a una 

ipotesl di letteratura che in-
vesta il lettore nelle sue sicu-
rezze allarmandone la neutra-
lita con acide punture di mal-
vagita intellettuale. II suo ar-
senale si compone di strumen-
ti taglienti e puntuti, di rasol 
di bisturi di aghi spesso della 
specie piu perfida, eppure tal-
volta adoperati ai fini di un 
beffardo dereglcment di tut
ti i sens! « logici » abituali e 
comuni. E' chiaro come, in 
questo tipo di ottica. non vi 
sia spazio per qualsiasl spe
cie di story: il narratore non 
assume la veste dl una voce 

I fatti si verificano soltan-
to perche" lo scrittore li pro-
voca, estraendoli in una sor-
ta di furioso e implacabile 
balletto dalle sue stesse ecci-
tazioni. dalle sue stesse pigri-
zie. L'operazione, come in 

BIOGRAFIE 

Kissinger Tavventuroso 
CHARLES R. ASHMAN, • Kissinger, le awcnlure d i Super 
Kraut », Rizzoli, pp. 254, L. 4.000. 

(R.F.) - II celebre assislente di Nixon ha un volto 
umano? Secondo l'autore di questa biogralia — che fa parts 
di quello stesso mondo di consiglieri politic! da cui i spuntato 
fuori Kissinger — intelligenza, smbizione, cultura e narcisismo 
sono le doti di un personaggio che una volta era timorato dei 
potent! e che ora e egli stesso potente. Da questo « settimo cielo > 
i l Kraut (come lo chiamano, forse non solo in onore del suoi 
natali tedeschi) guarda i l mondo in un modo che di umano sem
bra avere assai poco: concentra I'ottica solo sulle cancelleria e 
sui let t i . 

Tanto che Ashman, invece di rracriare un r i tralto spiritoso a 
ammirato, si riduce — magari senza sapcrlo — all ' ironia piu 
cruda. E quando si raggiunge I'ultima paging si capisce perche i l 
professore ledesco sia divenlato un bombardiere americano: ha 
assimilato in pieno la rozzezza e la brutalita con cui Nixon ca-
ratterizza la sua presidenza ed impronta I'azione dei suoi colla
borator!. Non solo degli spioni del Watergate, ma appunto anch« 
di Kissinger, a differenza d i qusnto si crede. 

UN'OPERA POSTUMA 

Ultimo sguardo 
di Snow alia Cina 

EDGAR SNOW, La lunga rl-
voluzione, Einaudi. pp. 272. 
L. 3500. 

Quest'opera postuma e an
che I'ultima testimonianza — 
dolorosamente patetica, per
che preparata quando l'auto
re era gia irrimediabilutente 
ammalato — del giornalista 
che meglio di ogni altro ha 
contribuito a far conoscere 
al mondo resperienza della 
rivoluzione cinese. 

II volume pud essere consi-
derato solo fino a un certo 
punto una vera e propria 
opera di Snow. Ci spieghia-
mo. Non lo b, perchd larga
mente incompiuta: sono ap-
punti di un libro, carte pre 
paratorie. piuttosto che un 
libro completo. Ciononostan 
te crediamo che abbia fatto 
bene la vedova a darlo alle 
£tampe. perche anche entro 
questi limiti, cid che Snow ha 
lasciato scritto conserva quel-
1'accento di fedelta cronistica 
e quello sforzo di interpre-
tazione ragionata, che al-
l'autore — ed e questo un suo 
merito — non sono mal sem-
brati in contraddizione con 
la sua ammirazione per Mao 
o per la nuova Cina. 

Basterebbe, d'altra parte, 
1'appendice del volume, dove 
sono raccolti 1 minuti reso-

conti di una lunga conversa
zione di Snow con Mao del 
1965 e di due conversazioni 
con Ciu En-lai del 1964. per 
giustificare 1'interesse del vo
lume: sono infatti document! 
mdispensabiu" per una cono-
scenza ravvicinata dell'ultimo 
decennio cinese. In- parte gia 
noti, vengono qui riportati 
nella loro forma piu estesa. 
Assai succinti sono invece i 
resocor.ti. essi pure non ine-
diti. degli incontri. che I'au 
tore ha avuto con gli stessi 
dirigenti d' Pechino durante 
il suo ultimo viaggio nel 
1971 

Oltre I'antica famlliarlta. 
nella ricerca di contatti che 
vi fu fra l massimi e.sponen 
ti cinesi con Edgar Snow ne-
gli anni '60 si awerte il de 
siderio dl annodare con pa-
zienza su basi nuove il dialo 
go fra la Cina popolare e 
1'America Non ultimo pregio 
del libro e II suo aprire alcu
ni 5piragli sulla strada che 
poco piu dl un anno fa coro-
no queH'impegno. portando 
Nixon a Pechino. 

In quello stesso perlodo 
Snow morl. Accogllamo oggi 
le pubblicazioni delle sue ul
timo pagine con un doveroso 
omaggio all'intera sua opera 

g.b. 

questo brillantissimo Teslo, 
presuppone una maestria ri-
gorosa. le cui attenzioni piu 
indispensabili si dedichino a 
evitare che la tensione del-
l'«artificio» intellettuale e 
stilistico cada, pena il cedi-
mento all'artificiale. cioe al 
prevedibile, al «Ietterario» 
nel senso arcaico. La strate-
gia di Piemontese e tutta d! 
testa (e di corpo). e partori-
sce continuamente se stessa: 
per cui Terrore puo darsi (co
me raramente accade nel li
bro) solo nel caso che il let-
tore sia piu pronto a parare la 
botta di quanto l'autore non 
sia stato a affondare la stoc-
cata. La sfida, in un libro del 
genere, e continuamente aper
ta: chi abbassa per primo la 
guardia e fregato. 

In Testo (e il tito!o parla 
da solo delle intenzioni dello 
scrittore. quasi totalmente 
aperte, ma non certo gratui-
te) il nesso e dato da infiniti 
nessi in apparenza autologici 
e smembrati, in realta retti 
saldamente da un furente di-
sgusto autobiografico, di-
struttivo e autodistruttivo. I 
segmenti di questa Fecrie 
schizofrenica, di questo deli-
rante carosello urbano che a t 
traversa i brandelli e le feri-
te di una citta come Napoli 
(o Roma, o Milano. o tutte le 
qualsiasi megalopoli della no
stra mortifera indifferenza), 
sono prodotti da continue raf-
fiche di /lashes obliqui che 
colplscono un gruppo di fi
gure. l'autore e i suoi amici 
maschi e femmine, personag-
gi storici e marionette inven-
tate, che si chiamano con mol-
ta stravaganza Panciuta e 
Pal:. Jean Luc e — proustiana-
mente — Albertine. Sorella 
Brutta e Gaddo: i quali sgam-
bettano ilari e disperati come 
ombre cinesi contro un fondale 
tctramente gaudioso, in una 
ridda giocherellona e crudele. 

Testo diverte e schiaffeggia. 
morde e si produce in una in
fantile catena di capriole, la-

vorando in molte direzioni con-
temporanee. tutte convergenti. 
alia fine, nell'adulta coscienza 
de! narratore. Erotismo. sadi-
smo dolcemente rivisitato. in-
tenzione ludica vengono senza 
tregua misurati sui metro del-
1'ironia, della violenta imperti-
nenza. E cosi accade aH'os-
sessione sessuale che circoli in 
tante di queste pagine cosi II-
beramente manipolate e scal-
tramente organizzate, di farsi, 
grazie all'ideologia che vi e ca-
lata dentro con la naturalezza 
di un pensiero maturo, meta-
fora gigantesca del coito. 11 
materialismo di Piemontese 
rompe le ossa della metafisica, 
del * sentimento» e della 
a memoria» imponendo sc 
stesso non come parametro a 
cui l'autore si rifa per dovere 
filosofico, ma come motore 
attivo della camalita del li
bro. 

La «Iogica» e assoluta-
mente stravolta, come in tan-
ta avanguardia di radice sur
real ista e oggi sanguinetiana 
(e 1'ombra di Sanguineti qua 
e !a aleggia sulle righe, nel-
I'uso di stilemi soggiuntivl co
me il «che» iterato): come 
sacrosamente ha da essere, 
ove il nonsenso si rovesci di 
col po in dissenso Piemontese 
ha costruito, per fortuna, un 
ordigno pericoloso, rischiosa-
mente godibile, in una stagio-
ne in cui imperversano le-
gioni di artificieri letterari 
che al tritolo preferiscono lu-
minarie piu innocent! (e p!0 
complici). 

Mario Lunetta 

In libreria 
II cinema e lo Stato 

II cinema e lo Stalo, a cura 
del Gruppo laziale del Sin-
cliicato Nazionalc Critici Ci-
ncmatografici. Quaderni del 
SN'CCI. Alarsilio. pp. 89. lire 
1000. 

(Carlo di Carlo) — Questo 
quaderno, il secondo della se
rie, iniziativa meritoria del 
Sindacato nazionale critici cl-
nematografici, contiene le re-
lazioni del convegno di studi 
del 17 giugno 1972. II conve
gno, promasso dal Gruppo la
ziale del S.N.C.C.I.. fece il 
punto sulla condizione attua-
le de'Ia cinematografia italia-
na, sottolineando il ruolo che 
lo Stato dovrebbe svolgere sia 
attraverso gli apparati legi-
slatlvl specific!, sia mediante 
gli strumenti operativi con 
cui la collettivita interviene 
in questo settore. Cio, tenendo 
conto della sempre maggiore 
articolazione delle stratifica-

zionl in cui si suddivide il 
pubblico, di una crescita della 
coscienza critica e della pa-
ziente opera svolta da istitu-
zioni, associazioni culturali e 
democratiche e da iniziative 
editoriali sempre piu frequen-
tl. Hanno individuato il disa
gio della situazione generale, 
i correttivi al sistema e ai con
dizionamenti cui e sottoposto 
il cinema italiano, Callisto 
Cosulich (Lo Stato e il circiti-
to alternativo), Ivano Cipriani 
(Iniziative e prospettive di 
svihtppo degli enti di Stato 
nelle cinemutotjrafic specia-
lizzate), Sandro Zambetti (La 
responsabilita della critica nei 
confronti degli enti cinemato
grafia pubblici). Precede i 
testi delle relazioni un docu. 
mento Promemoria sttll'tnnia-
tiva pubblica e il cinema a cu
ra del Gruppo laziale dfel 
S.N.C.C.I. 

La pa lira delle donne 
WOLFGANG LEDERER, 
«Ginofobia: la paura delle 
donne», Feltrinelli, pp. 359. 
L. 4.000. 

(g.p.U. II matnarcato in 
America deve avere assunto 
aspetti angosciosi e preoccu-
panti se ha potuto spingeie 
lo psichiatra e psicoanalista 

americanizzato Wolfgang Lede-
rer a scrivere questa gigan
tesca raccolta di modi di ve-
dere (per usare un eulemi-
smo) la figura femminile dal
le piu remote epoche fino ai 
nostri giorni in civilta di ogni 
tipo e di ogni latitudine. 

Infatti se la ginofobia e 
un fenomeno particolarmen 
te eateso in America, la ri
cerca stessa dell'autore dimo 
stra come non sia « specilica » 
della cultura amencana ma 
sia presente in tutta la sto
ria dell'umanita — nella real 
ta sociaie. nelle religioni. nel
le leggende —: « In tutta l'iso-
la (delle Marchesi) l'uso della 
canoa e rigorosamente vieta-
to alle donne, le quail basta 
che siano sorprese a salire 
su una imbaroazione tirata a 
secco. per essere messe sen

z'altro a morte »; « nelle isole 
dei Caraibi e'erano tre tipi 
di linguaggio: uno usato da 
gli uomini e dalle donne quan
do parlano con gl: uomini, 
uno usato dalle donne quan
do parlano tra loro e un 
terzo linguaggio per 1 consi
gn di guerra. che non veniva 
mai insegnato alle donne»; 
«in molte tribii primitive 
una donna non puo pro-
nunciare il nome del mari-
to». Tutto questo 6 secon 
do l'autore spiegabile con la 
paura della «eontaminazio-
ne». del potere magico cioe 
che e stato attribuito alle 
donne di rendere impuro 
I'uomo e di poterlo distrug 
gere. 

E" evidente il vaiore sempil-
cemente descrittivo di queste 
affermazioni; la spiegazione 
Invece di tale realta cultura 
le si puo probabilmente cer 
care con un diverso tipo di 
approccio alia materia. Re 
sta pero 1'estremo interesse 
d! quest'opera dotata fra I'al 
tro di una notevole bibliogra-
fia che pud tornare utile agii 
studiosi deU'argomento. 

La difesa del suolo 
B. CONTINI, M. PACI, Di
fesa del suolo e sviluppo del-
I'agricoUura, Il Mulino. pa
gine 343. L. 6000. 

(Sirio Sebastiinelli) — On 
volume compendioso, ricco di 
dati, analitico e puntuale nel-
l'indagine. al di la delle di
mension! sociologiche, utile 
certo a chi si occupa di quo-
sti problemi, anche se si trat
ta di una inchiesta sopra un 
caso particolare e speciale 
qual e quello del Polesine. 

S: parte da premesse stori
che sull'ambiente per passa 
re. poi. ad un esame delle ten
denze in at to e ad una suc-
cessiva analisi statistica dei 
fenomeni che sono le cause 
delle alluvioni. Si compie. 

quindi. un esame critico sui 
modelli dell'intervento pub 
blico e si finisce con una in 
chiesta sugli orientamenti dei 
contadini circa i process! di 
trasformazione agricola. 

La conclusione e che. anche 
nel Polesine, va avanti il pro
cesso di ristrutturazione at
torno alle aziende capitalisti-
che o «contadino-capitalisti-
che ». benche vi sia una « resi-
stenza disperata» dei conta 
dini minuti. Ed 6 oltretutto 
interessante che gli autori con-
cludano iJ loro vasto lavoro 
indicando l'esigenza di avvia-
re la formazione di «grandi 
aziende a conduzione coope-
rativa» per ragioni profonde 
di natura economica e sociale 

Una utile collana 
A N N I E K R I E G E L , Le l n -
ternazional i Operaie (1864-
1943) 

JACQUES H E E R S , I I lavoro 
nel Mcdiocvo. 

GEORGES L E F R A N C , I I 
s indacal ismo nel mondo 

C L A U D E D E L M A S , L a guer
ra r i vo luz ionar ia . 
D 'Anna . ogn i v o l . pp . 192. 
L. 900. 

(Luciano Albanese) ~ La ca-
sa editrice D'Anna propone al 
pubblico italiano una nuova 
collana per le scuole superio 
ri, Tangenti. La collana si 
presenta come 1'edizione ita-
liana della famosa collana 
francese Que saisje?, ma si 
avvale anche — secondo il pia
no di pubblicazione — della 
opera di studiosi italiani. I 
volumi si compongono di due 
parti: un testo-base e una 
parte antologica nella quale 
vengono messe a confronto 

le interpretazioni di vari au
tori. I confronti antologici so
no curati, in questo caso. da 
Gian Mario Cazzaniga, Luiei 
Cattanei. Vittorio Campione 
e Vito Porcelli. 

II pregio dei primi quattro 
volumi usciti — che e il pre
gio stesso della formula della 
collana — sta nella esposizione 
lineare deU'argomento e nel
la sua divisione schematica. 
molto efficace tenendo conto 
degli intenti divulgativi dei 
curator!. Per quanto riguarda 
il testo di Delmas, esso e ope
ra di un liberale, gia esperto 
della Direzione Affari Politici 
della NATO. II lettore sa co
sa deve aspettarsi. Tuttavia 
Delmas e un buon tecnico. e 
Vito Porcelli, nella parte an
tologica, ha tentato di dare 
un senso storico alia guerra 
rivoluzionaria. che all'esper-
to della NATO sembra solo 
un parto della follia. 

La geografia umana 
PAUL CLAVAL, L'evoluzione 
storica della geografia uma
na. Franco Angeli. pp. 243. 
L. 3600 

(Lando Bortolotli) — Attra
verso le posizioni dei maggio-
ri esponenti deila geografia 
umana — fra i quali l'autore 
colloca anche sociologhi come 
Geddes. ecologi come Park e 
Burgess, economist! come 
Clark e Isard, — l'autore esa-
mina la natura specifica del
la geografia umana, a mezza 
strada fra le scienze umane. 
che descrivono fatti unici (in 
termini geografici. i luogh!) e 
le scienze che elaborano siste-
mi di leggi (in termini geo
grafici: lo spazio, la riparti-
zione dei fenomeni nello spa
zio). Abbiamo cosi una vasta 
informazione — corredata Jn 
ogni capitolo da una esauricn-
te bibliografia fondamentale 
e una acuta descrizione della 
evoluzione dei problemi e del

le impostazioni. La tendenza 
attuale — dopo il lungo do-
minio degli studi « regionali » 
— e queila della ricerca di mo
delli generali (tipico un libro 
non tradotto di P. Hagget sul
la analisi delle Iocalizzazioni 
nella geografia umana). 

Oggi la geografia subisce 1 
contraccolpi dello sviluppo di 
nuove discipline, come 1'urba-
nistica. I'ecologia, la sociolo-
gia, e tende a trasformarsi da 
descrittiva in attiva (la a geo
grafia volontarian). E' un ri-
flesso — del quale 1'A. non 
sembra cosciente — del pas-
saggio dall'economla del libc-
ro mercato aH'intervento pro-
grammatorio. Nello stesso 
tempo l'unita stessa della 
scienza geografica, Impegna-
ta ormai In campi diversissi-
mi. e sempre piu messa in di-
scussione. Cio che rimane. 
secondo 1'A.. 6 solo il «modo 
di considerare il mondo >> tipi
co del geografo. 

Ricerche filosofiche 
ALFRED N. WHITEHEAD, 
Ricerca sui principi delta 
conoscenza naturale, Lam-
pugnani Nigri. pp. XVII-189. 
L. 3500. 

(Luciano Albanese) — An 
Inquiry Concerning the Prin
ciples of Natural Knowledge 
fu pubblicata per la prima 
volta nel 1919. ed appartiene 
a quella fase del peaMero di 
Whitehead che ha dato origi-
ne ai «1920 books » (dopo la 
Ricerca, The Concept of Na
ture, 1920, e The Principles of 
Relativity, 1922). Si tratta del
la fase delle ricerche sulla 
filosofia della scienza e del
la natura, successiva a quella 
incentrata sulle ricerche logi-
co-matematiche, che era cui-
minata nella pubblicazione. in-
sieme a Russel, del Principia 
Mathcmatica. In questa fase 

di mezzo cominciano a deli-
nearsi quelli che saranno I 
punti piii important: dell'ulti-
ma fase del pensiero di White
head. decisamente metafisica. 
La filosofia d- Whitehead # 
stata definita un neo-Ieibnizia-
nesimo, che si fonda su alcu
ni caposaldi come il principio 
della correlativita (tutte le 
veritA generali s; condiziona-
no a vicenda). dcll'oreanicita 
(il panpsichismo di Leibniz, se
condo cui tutto e vivo, tutto 
sente, tutto percepisce che 
Whitehead chiama « realismo 
organico») e il monadismo 
(1'intero un!verso b castituito 
di monadi, e partecipa del lo
ro continuo sviluppo: b un pro
cesso di concrescema. cui con-
tribuiscono sia l'aspetto fist-
co che psichico degli elementl 
reali). 
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