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NEL MONDO 
DEL LAVORO 

Fabbrica 
e societa 
Gli atti di un seminario 
internazionale di studi 

t Fabbrica e societa, Auto 
gesltone e partecipazione 
operala in Europa », a cura 
di Bellasi. La Rosa. Pellic-
ciari. Franco Angeli editore. 
pp. 552. L. 8 000. • 

NeH'ultimo congresso del 
partito socialdemocratico te-
desco uno dei principali te 
mi politic! venuti alia luce, c 
stato quello della cogestione. 
Tanto die. sotto la pressionc 
dei giovani socialisti e della 
sinistra, e stata acculta nella 
mozione conclusiva l'indica-
zione di nvedere la legge 
sulla « Mitbestimmung > au-
mentanclo la partecipazione 
operaia. Anche nel congresso 
dei partiti socialisti della 
CKE il problema e emerso 
con forza e ha costituito uno 
dei principali punti di frattu-
ra. Francois Mitterrand, a 
nome dei socialisti francesi. 
ha drasticamente rifiutato 
1'ipotesi della partecipazione 
in quanto « si traduce nei fat
ti in una collaborazione di 
classe a vantaggio dei gruppi 
dominanti t> 

Di questa opinione sono so-
stanzialmente anche i curato-
ri del volume edito da Franco 
Angeli. die raccoglie gli atti 
di un seminario internazio
nale di studi promosso a Bo
logna dall'Istituto di Sociolo-
gia e tenutosi all'inizio del-
l'anno accademico '69-70. 

Oalla introduzione al volu
me. (colma di citazioni di 
Marx, principalmente dai 
Grundrisse) cosi come da 
molti degli interventi pubbli-
cati. emerge innanzitutto che 
le lotte operaie e il maturarsi 
delle contraddizioni interne 
ai paesi capitalistic! hanno 
messo in crisi il tentativo 
tecnocratico di eonciliare mo
ment!' in se antagonistic!, in-
tegrando settori di classe 
operaia in strutture le cui le-
ve di potere rimangono tut-
tavia saldamente in mano a 
clii dispone, a livello genera-
le. dei mezzi di produzione. 

In Francia. in Inghilterra. 
in Svezia, questa illusione e 
stata demistificata dall'acuir-
si dello scontro sociale negli 
ultimi anni. Anche nella RFT. 
dove pure la cogestione e sor-
ta nelJ'immediato dopoguerra 
come rivendicazione del mo-
vimento operaio, nel quadro 
della battaglia per la demo-
cratizzazione dell'intero si-
stema economico (pubbliciz-
zazione dei settori chiave e 
pianificazione dell'economia). 
si pone oggi il problema di 
una sua profonda revisione e 
non se ne vede ormai la va
lidity. se non come strumento 
poco piu che tecnico per ave-
re rapporti meno tesi tra sin-
dacati e direzioni aziendali 

Rimane invece viva ed at-
tuale la problematica della 
partecipazione operaia quale 
estensione della democrazia 
nei gangli decisivi della vita 
sociale: partecipazione quindi 
alle scelte politiche nelle fab-
briche e in ogm istanza della 
societa civile e della socie
ta politica. Cid. sia nei paesi 
capitalistic!', come mezzo per 
rivoluzionare i rapporti socia-
li. sia nei paesi socialisti. co
me strumento della democra
zia popolare E a questo pro-
posito il volume contiene una 
serie di interessanti interven
ti sulle esperienze dell'auto-
gestione jugoslava. della Po-
Ionia. della Cecoslnvacchia 

Per i curaton della raccol-
ta. tuttavia. non esistono dif-
ferenze se non di « sfumatu-
re > tra la cogestione nei pae
si occidentali e la partecipa
zione operaia o I'autogestione 
in quelli «oriental! »: in en 
trambi i casi si tratterebbe. 
alia fine dei conti. di un mo-
do per eternare il lavoro sa 
lariato subnrdinando il lavo-
ratore ad un processo pro 
duttivo che gli rimane pur 
Sempre e.straneo. alienato Ma 
I'abolizione della propneta 
pnvata e tutt'altro che una 
sfumatura La propneta in 
fatti. rimane I'elemento de-
cisivo anche nel capitalismo 
moderno in cui. sottohneava 
Marx, il capitale inteso come 
rapporto sociale sembra stac 
carsi dai soggetti reali di ta
le rapporto. per acquistare 
vita autonoma. per diventare 
meccanismo autofunzionante. 
tanto che i c padroni * stessi 
appaiono sotto la veste di 
< fumionari del capitale » 

Interessante. invece, e la 
parte in cui i tentalivi di co 
gestione vengono analizzati 
alia luce delle modif.caziom 
strutturah intervenuie nel ca 
pilalismo moderno e rappre 
sentano. cosi. espedienti an 
che per coritenere le spinte It 
beralr:ci. le polenzialita nuo 
ve che si spnginnano dall'in 
terno del sistema nH mompn 
to in cui I'applicazione della 
scienza e della lecnica ai pro 
cessi produttivi. riducendo il 
lavoro necessano per la ri 
produzione sociale e aumen 
tando il plusvalore. hanno 
spostato su niHivi livelli ed 
acuito la contraddizione tra 
una socializzazione sempre 
crescente delle forze produt 
live e I'appropnazionc priva 
la del plusvalore relativo 

L'ottimista Segantini 
Dopo la bella monografia sul Pontormo, Riz-

zoli ha dato alle stampe. nella collana «Clas-
sici dell'arte > (pp. 127, L. 1800) l'opera com-
pleta di Segantini, con una presentazione di 
Francesco Arcangeli e con la sezione di appa-
rati critici e filologici curata da Maria Cri-
stina Gozzoli. Arcangeli conclude la sua nota 

introduttiva lamentando, a ragione. che noi ita-
liani non abbiamo saputo collocare Segantini, 
come invece meritava ampiamente. fra i grandi 
europei della sua generazione. Nella foto: par-
ticolare del quadro c Le cattive madri». del 
1894. una immagine che si toglie radicalmente 
dai Segantini cui siamo assuefatti. 

PROBLEMI DI PSICOLOGIA 

Nuove concezioni 
sull'eta evolutiva 

RENE' ZAZZO, « Psicologia del bambino e metodo genetico », Editori Riuniti, 
pp. 428, L. 2.000. 

L'interesse per la psicologia dell'eta evolutiva e largamenfe presenle nell'attuale momen
ta culturale italiano e coinvolge non solo gli « addetti ai lavori > ma un numero sempre mag-
giore di genitori. Anzi, se si pud parlare di un vero e proprio boom editoriale riguardante II 
problema dell'educazione e della formazione deU'infanzia, Io si deve in particolar modo alia cre
scente curiosita che gli adulti mostrano nei confronti del bambino. Una curiositi che e radi-
cata su un sentimento di colpa dell'adulto verso il bambino, indotto da una pratica educativa 
quotidiana e da una organiz-
zazione sociale nel cui interno 
i diritti dei piu deboli ven
gono sistematicamente negati 
e calpestati. Bast! pensare per 
rendersi conto della spietatez-
za delle leggi del capitale al 
ruolo che il bambino e con-
dannato a giocare nelle citta 
ed al posto che occupano le 
attrezzature per Tinfanzia al-
l'interno del territorio urba-
no in generale: un ruolo fon-
dato sulla tolleranza delle 
frustrazioni e sulla repressio-
ne coatta delle aggressivita: 
un posto del tutto marginale 
in cui prevalgono asigenze 
custodialistiche a scapito di 
quelle educative 

II libro di Rene Zazzo che 
gli Editori Riuniti pubblicano 
e appunto un atto di accusa 
contro un modo di intendere 
e di usare la psicologia del 
bambino in senso superficiale 
e scorretto. non per conosce-
re a fondo e sistematizzare 
le problematiche scientlfiche 
inerenti lo sviluppo psicologi-
co dell'eta evolutiva. bensl 
per mettersi il cuore in pace. 

II libro. di facile lettura, 
scorrevole. accessible a tutti 
per essere un testo scientifi-
co. si caratterizza per una se
rie di question] che possiamo 
sintetizzare in questa manie-
ra: il periodo dell'eta evo
lutiva per 1'individuo e il piu 
delicato ed importante. quel
lo in cui si forma il carattere 
e la personality futura. di con-
seguenza qualsiasi esplorazio-
ne scientifica di questa eta 
non pud essere ne rigida, ne 
schematica. ma dinamica e de
ve tener conto del contesto 
socio-ambientale in cui 1'indi-
viduo si colloca. 

Questa impostazione in cui 
prevalgono al tempo stesso la 
cautela scientifica e Tonenta-
mento pratico e concrete neila 
soiuzione d! problemi imme 
diati le da no tare che tutta la 
scuola francese che fa capo 
a Binet ha utilizzato la psi
cologia in senso operativo. per 
rispondere a problemi concre-
ti e per risolverlii e in netta 
contrapposizione con la teoria 
degh stadi evolutivi. elabora 
ta da Piaget Secondo questa 
teoria infatti 1'eta evolutiva 
sarebbe caratterizzata da sta 
di di sviluppo che sono indi-
viduabih in precisi moment! 
cronologici mediante I'utilizza-
zione del metodo deli'osserva-
zione indiretta e della tecni-
ca dei questionan 

La poiemica tuttora Jn cor
so tra ambientalisti e geneti-
sti. della quale il libro ci 
offre un quadro molto inte
ressante. mette in rilievo la 
complessita del problema ine-
rente la vahdita delle coscien-
ze scientifiche che la psicolo 
gia ha elaborato attorno al 
bambino, e come sia necevsa 
no arrivare ad inlegrare i 
due punti di vista tra di !oro 
contrapposti Questa modali 
ta integrative alio stato at 
tuale della psicologia del bam 
b no, deve caratterizzarsi per 
Ta^sunzione di un atteeeia 
mento che allenti «eh sche 
mi troppo ngidi che non la 
sciano sufficienle margine al 
le differenze individuali ed 
alle differenze socio cultural] 
nell'espressione eventuale de 
gli stadi e delle crisi ». ed al 
tempo stesso raccolga e strut 
turJ «piu fortemente le de 
•vcrizioni spesso troppo lente 
in cui si rlschia di perdere 
I'unita funzionale e I'origina 
lita fondamentale delle tapne 
dello sviluopon 

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

Arriva anche 
la futurologia 

JOHN MC HALE: « II future del futuro », Franco Angeli. 
>p 3-5̂ . L. 6500 

Che cosa accadra nel futuro? E" la domanda che la cultura 
mondiale si pone ed in particolare quella occidentale in modo pieno 
di inquietudine. Si va facendo strada un'altra scienza addirittura: 
la futurologia. I; libro di John Mc Hale e un esempio tipico di 
questa letteratura e il lettore. coinvolto da una prosa invitante e 
piacevole. ne trae la sensazione che una grandiosa operazione sia 
in atto. tutta tesa a dare credibilita alle attuali strutture sociali 
che non ammetterebbero alternative. 

Ormai in questo genere di scritti un confronto e inevitabile con 
il rapporto sui c Limiti dello sviluppo » del Massachusetts Institute 
of Technologj che (per chi non Io ricordi) e una sequenza di dia-
grammi e di tabeile rappresentative di un possibile sviluppo del 
mondo II MIT parla con U linguaggio degli specialist!' e quindi agli 
spcciali.sti si rivolge mentre « II futuro del futuro > utilizza un 
pianc linguaggio da c uomo medio >. ha cioe la funzione di anello 
di coilegamento tra gli studiosi di questi prob'emi e il grande pub-
bl ico Questa funzione ne sottolinea 1'ambiguita giacche i contenuti 
."he si voglfono diffondere sono chiaramente funzionali all'attuale 
panico che le classi dingenti tendono a mtrodurre attraverso i 
canali cu!turali sapendo ormai che ai cataclismi tecnologici e alle 
tensioni sociali si deve rispondere con trasformazioni strutturali 
della societa. 

II ricatto culturale atom ico 
John Mc Hale in questa problematica si muove senza un valido 

strumento interpretativo della crisi di valori che esso stesso indica 
.-ome esiste.ntc> nella societa occidentale. La fuga in avanti ben 
rappresentata dai titolo del libro non basta a coprire I'errato o 
quanto meno insufficiente impatto con la realta Ma la verita viene 
tra^parente ir. alcuni passaggt incautj del testo: * la politica e Parte 
del tentare d; evitare i'inevitabile >. E' un passo rivelalore sia 
della funzione che si vuole svolgano gli uom n. pohtici. sia della 
paur^ di definire I'avvemre pur nella sua inevitabilita. 

Su tutto gr.iva i! ricatto cultural-atomico: < I'umanita deve com-
prenriers' P collaborare su una scala realmente globale, altrimenti 
scompanra ». Tuito questo. detto dopo aver evitato di porre in 
d:s'.u<sione le strutture so- îali. e sospetto Si rta la sensazione di 
leg?ere: o collaboriamo subito (cice cosi come siamo) o andiamo 
a fondo La futurologia non ha in John He Hale un attendibile 
nrercatore. 

Ma la pnsizione ideologica dell'autore appare propno sulla co
per; ma dalla quale si apprende che siamo di fronte anche ad un 

desianer cioe ad uno di quei lecnici di disegno degli oggetti di 
consumo che contnbuiscono a rendere commerciabile un prodotto. 
Nel libro e'e tutto lo spinto del designer, certo perd e che la 
societa r.el SU-J complesso nfiuta le false presentazioni e non accetta 
che la si vcrnici ne in toni ottimistici ma neppure con i toni della 
disperaz'one iceologica. 

Luigi De Jaco 

SCRITTORI ITALIANI: PICCIOLI 

Cent'anni 
di agonia 

«Episfolario colletfivo » h un ordigno romanzesco rigoroso che piacerebbe definire 
romanzo politico - L'ifalia nella sua miseria borbonica, piemonfese, fascists e dc 

GIAN LUIGI PICCIOLI, 
cEpistolarto collelllvo*. Bom-
piani. pp. 186. L. 2.000. 

Fin dai suo primo Hbro Im-
mediatamente presessantotte-
sco (Inorgaggio, 1967) Gian 
Luigi Piccioli ha sperimentato 
una strategia letterarla di 
grande consapevolezza, recen-
sendo i tetnl del suo discorso 
di narratore con l'indlvidua-
zione antagonlstica della zo
na del potere nell'Italia capl-
tallstlca. Nel romanzo di esor-
dlo era protagonista la gran
de azlenda: nel successivo 
(Arnolfmi, 1970) la gerarchia 
della Chiesa e vista come effi-
clentisslma fabbrica del con-
senso e dell'obbedienza. E' si
gnificative che dei romanzi 
dj Piccioli non risaltino i per-
sonaggi quanto le sltuazioni e 
gli eventl che ne condlziona-
no profilo e comportamento: 
al punto che non pare illecl-
to affermare che per lo scrit-
tore abruzzese la struttura ge
nerale conta assal piu delle 
singole sovrastrutture, e I de-
stini prjvati fungono in fon
do da emblemi quasi didattici 
di una circostanziata storla 
della societa. 

In questo suo terzo roman
zo di recentissima apparizio-
ne la sua tensione al giudizio 
globale non solo trova eviden-
te conferma nelle intenzioni 
espresse dai titolo. quanto mai 
esplicativo ed esplicito, ma si 
distende a suo pieno agio nel
la struttura e nelle articola-
zioni del racconto. E' da dire, 
in proposito. che uno dei do-
ni di Piccioli consiste. fin dai 
suol inizi di romanziere. nel
la capacita di costruire un 
ordigno romanzesco rigoroso. 
impeccabilmente preciso. che 
contiene l'emozione entro un 
ordito di sapientlssima inte-
Iaiatura. pur senza raffred-
darne gli effetti, ma piutto-
sto depurandola. affidandole 
in certo senso senza sgarrare 
di un'unghia i compiti che lo 
scrittore sa che essa puo age-
volmente sostenere. 

Epistolario collettivo non 
traligna. La sua novita n'spet-
to ai due precedenti romanzi 
conslste soprattutto nel fat-
to che, press'a poco nello stes
so spazio, Piccioli realizza con 
grande efficacja un'operazio-
ne sul tempo, costringendo In 
meno di duecento pagine cen
to anni di storia italiana e 
mondiale. E' un dosaggio di 
straordinaria maestria che 
riesce a un affresco in pro-
fondita. a uno spaccato bru-
llcante di voci e di gesti: una 
ferita crudele dalle labbra e-
normemente dilatate.' magari 
indefinitamente dilatabili. ma 
la cui lacerazione piu dolo-
lora investe un ignoto luogo 
d'ltalia. una trascurabile ine-
zia del mondo come Navelli. 
paese della provincia di Chie-
ti che da un secolo consuma 
la propria agonia in termini 
di depressione economica, di 
impoverimento antropologico. 
di assenza dai corso della sto
ria politica e civile. Ed e pro
prio la consapevolezza critica 
di quest'assenza e l'amarez-
za di questa progressiva spa-
rizione a dare al romanziere 
la responsabilita della parola. 

II sjlenzio genera silenzio. 
Piccioli se n*e lasciato attra-
versare fino alle radici piu 
intime. alle lontananze della 
infanzla e della memoria, per 
ritradurlo In Iucido. storiogra-
fia narratlva. Mai cosi irosa-
mente, mai con tanta fredda e 
violenta indignazione lo scrit
tore s'era trovato a fare i 
conti con una materia che gli 
bruciava le viscere. Ma Pic
cioli e scrittore assolutamen-
te alieno da plateali orgasm! 
esistenzi&li e privati: aveva 
necessita di darci un roman
zo plurale. nel quale a Iuj 
SDettasse (con umilta e orgo-
glio) il ruolo del regista. ft 
protagonista fosse, piu di ogni 
altra volta, una comunita. 
Donde le duecentocinque let-
tere. o spezzoni di Iettera. e 
poi ancora document!. dispac-
ci. verbali. bandi. avvisi. man-
dati ecc. che animano in mo
do sorprendente le pagine del 
libro. 

Che e in realta I'autobiogra-
fia collettiva di una folia di 
mittenti anonimi. o comun-
que irriconoscibili. e che pos-
sono essere briganti e donne 
di briganti. contadini, soldati. 
preU. politic;, intrigant!, lea
ders e venduti. socialisti e fa
scist!. signorine di buona fa 
miglia e puttane, giovani e 
vecchi, miserabili e potenti: 

attraverso cui passa con le 
sue strette alterne la morsa 
della lotta di classe. dalla 
Maiella airArgentina. Roman
zo storlco? Piacerebbe di piu 
definire questo bel libro ro
manzo apertamente politico, 
percho alia fine « politiche » 
sono le contraddizioni della 
societa che con tanta ricchez-
za e acutezza. inventiva e 
forza metaforica vi e colta: 
e che non ha ritegno a farsi 
sorprendere. proprio attraver
so II fragile diaframma delle 
sue parole (o delle sue allu-
sioni) dai romanziere. 

Ed e importante che dopo 
tanto sclalo dl fatti. di aned-
doti, di episodi ipocritamen-
te burocratici o forsennata-
mente carnali, l'impressione 
derivante da questo bilancio 
collettivo sia semplicemente 
agghiacciante. L'ltaJia sorpre-
sa in tutta la sua miseria 
borbonica. plemontese. fasci-

sta o democristiana contlnua 
ad essere zona di sfruttamen-
to dolle borghesie locall o na-
zionali. 

Contlnua a funzionare, al-
meno dai 1860 il famoso ada
gio gattopardesco secondo cui 
tutto deve cambiare perche 
tutto rimanga com'e. Una dif-
ferenza, in termini narrativi 
e di coscienza, si e per6 data: 
il principe di Salina osservava 
col suo telescopio la volta 
stellata: Piccioli dai suo sper-
duto microcosmo abruzzese, 
ficca 1'occhio furente e Iuci
do ovunque. su questo pla-
neta: la cui storia, appunto 
perchG collettiva, deve cam
biare « contemporaneamente » 
perche contemporaneamente 
si liberl. a Navelli come a 
Buenos Aires, a Navelli co
me a Essen, a Zurlgo. a Piaz
za Duomo. a River Side. 

Mario Lunetta 

« IL NIPOTE DI BEETHOVEN » 
ROMANZO DI LUIGI MAGNANI 

In plena enf asi 
sentimentale 

LUIGI MAGNANI, « II nl-
pote di Beethoven >. Einau-
di. pp. 150. L. 2.500. 

Questo diario apocrifo dl 
Karl von Beethoven che, con 
scrupolosa fedelta ai docu
ment del tempo — ogni pa
rola attribuita al musicista e 
desunta daH'£pistoZar/o, dai 
Quaderni di conversazione e 
da altre testimonlanze —, si 
propone dl gettar luce sul 
tormentato e a tratti dram-
matico rapporto che legd Lud-
wig al nipote dopo il 1815. si 
configura certamente come un 
libro Insolito, al di fuori del-
l'orizzonte abituale del ro
manzo contemporaneo: « qua
si una fantasia », come la de-
finisce l'autore, con termlne 
muslcale, ma che ambiziosa-
mente si propone di integra-
re quello che la storia ha ta-
ciuto. 

Di qui 1'ambiguita innega-
bile di un libro che stempe-
ra la materia saggistica e do-
cumentaria in un amalgama 
romanzesco in forma di dia-

Mario 
Soldati 

al cinema 
come 

spettatore 
MARIO SOLDATI « Da 
spettatore» • un regi
sta al cinema, Monda-
dori. pp. 275. L. 3.000. 

(L.C.) • Soldati ha rac-
colto una serie di 49 « pez-
zi» sul cinema che aveva-
no visto la luce, via via, su 
due rotocalchi italiani dai 
1963 al 1967. Sono le cose 
che lo scrittore-regista ha 
scritto per il vasto pub-
blico del giomale illustra-
to, quindi in parte aadat-
tando» il suo linguaggio. 

II linguaggio ma non le 
Idee: in questo libro ce 
ne sono tantissime e chi 
avra a suo tempo Ietto le 
cronache cinematografi-
che di Soldati forse le ri-
cordera. Valga per tutte 
quella scritta per «Blow
up » (che chiude la intel-
ligente serie di questo li
bro) dove il ricordo di 
una Immagine — un ca
mion pieno di astagnoIa» 
— apre la strada a un di
scorso che pare stravagan-
te ma che e invece rigo
roso. 

Se pol si volesse una 
conferma si vada a Iegge-
re il apezzo» scritto per 
Io stupendo film di Rosi: 
«H momento della verita». 

rio di colore stilistico esaspe-
ratamente romantico, voluta-
mente ricercato, appunto per 
«datare» l'atmosfera in cui 
si consumo una vicenda in-
sieme meschina ed esaltante, 
patetica e degradante. 

L'aura di eccezionalita che 
circonda la figura titanica del 
musicista, quale appare al ni
pote — condannato alia so-
litudine dagli uomini e ad 
un crudele Isolamento dalla 
sua stessa arte a causa della 
malattia — e destinata a far-
si, nel corso della narrazione, 
proprio per la presenza di 
Karl, piu opprimente e torbi-
da e colui nel quale Beetho
ven aveva voluto vedere in-
carnato il proprio ideale di 
«calocagathia» si rivela in
vece una artascinante incar-
nazione del male; una con-
creta alternativa esistenziale 
destinata a lasciare la pro
pria traccia anche nella mu-
sica: «La musica costitul lo 
oggetto del suo amore. con-
cjudera Karl, non io. Io died! 
solo corpo a un'ombra che 
era. in lui; m'identificai col 
male che, come veleno. esal-
ta e deprime. Se i mistici eb-
bero la rivelazione dell'essere 
dai nulla, egli dalla sofferen-
za ricevette la gioia. seppe 
trarre dai male II bene. E fu 
salvo ». 

Karl con la sua ansia di li-
berta continuamente frustrata 
dalla assidua vigilanza del 
grande congiunto. appare al-
lora come I'elemento dissolvi-
tore di un precario equilibrio 
teso sul filo di una assoluta 
dedizione alia musica. Da una 
parte il « genio ». la solitudine, 
dall'altra la «sregolatezza » e 
le insopprimibili esigenze del
la vita: lo scontro da luogo 
ad un groviglio di passioni 
dai quale si dipana il filo ros
so della volonta di dominio 
di Ludwig sull'anima ed il 
corpo del giovane nipote, ed 
i] filo nero della ribellione del 
fragile Karl, anima segnata da 
sempre per la contesa fami-
liare fra madre e zio. anima 
dannata e tormentatrice del 
dispotico Ludwig ormai alia 
fine dei suoi giorni. 

Lo schema e la struttura del 
dianismo romantico (e non ci 
si riferisce qui alia scelta te-
matica, quanto alia convin-
zione dichiarata dell'autore di 
offrire attraverso una narra
zione romanzesca « pagine di 
storia ») presentano ovviamen-
te rischi di enfasi sentimen
tale ai quali certo non si sot-
trae il musicologo Luigi Ma-
gnani che. evidentemente in-
cucante di mode e ricerche 
odierne nel campo della lette-
ratura contemporanea e im-
pegnato a scoprire il «suo» 
Beethoven, puo riesumere una 
proposta di romanzo ormai 
piu che secolare, sicuro evi
dentemente che con le buone 
intenzioni si possono ancora 
lastricare le vie della narra-
tiva contemporanea: al letto
re sia consentito dubitare di 
questo modo di fare « storia ». 

Enrico Ghidetti 

DOCUMENTI DELLA STORIA 

Vita ingloriosa del colonialismo italiano 

Stefano Cingolani j Giuseppe De Luca 

ENZO COLLOTTI, «La se-
conda guerra mondiale». 
I^)escher, pp 222. L. 1.800 
GIORGIO ROCHAT. < II co
lonialismo italiano >. Loe-
seber. pp 224. L. 1.800 

Una nuova co!!ana della ca
se edi trice Loescher d! Tori 
no. da anni impegnata sul 
terreno della produzione di 
una cultura democratica, dai 
titolo • Document! della sto
ria «. diretta da Massimo L 
Salvador! Questl prim! due 
volumi. realizzatt con una for
mula articolatissima composta 
da introduzionl generali che 
abbracciano I singoli momen-
ti del periodo storico preso In 
esame, con presentazioni sin
gole ai document! pubblicatl 
arricchlti da cronologie e bi-
bliografie essenziall, sono una 
felice sin test fra libro dl let
tura e strumento dl consult*-

zione, non utilizzabili soltan-
to per soddLsfare curiosita 
estemporanee. ma utillssimi 
nelle scuole 

Tanto piu felice la Ioro riu-
scita tanto piu difficili i te-
mi affrontaU dai due not! sto-
ricl. CoIIotti e Rochat I] pri
mo con davanti a se la ne
cessita di operare una scelta 
essenziale in un mare dl do
cument! sulla seconda guerra 
mondiale. che doveva perd 
anche essere Interamente ri-
specchlata e nelle sue zone 
geografiche e nel suol mo
ment! politic!, n secondo. al 
oontrano. doveva andare alia 
ricerca di materiale non solo 
scarso, ma estremamente di-
sperso, nel deserto di studi 
italiani sul nostra coloniali
smo, affrontato si. spesso, ma 
in termini Inutllmente pa-
triottardi e di gretto nazlona-
lismo. 

11 lavoro dl Rochat inizla 
con la pubblicazione dei test! 
delle prime convenzloni stipu
late fra i sultani di Assab e 
i rappresentanti della societa 
di navigazione Rubattino per 
l'acquisto di un terreno nella 
baia di Assab e con la con-
venzione fra la Rubattino e 
il govemo Italiano a cui 
veniva ceduta la medesima 
baia. Sono I document! dei 
priml pass! fatti dai colonia
lismo italiano che si conclude 
con I'lmpresa fascista della 
conquista d'Etiopia con tutte 

le ignominie razzlste che ne 
seguirono. 

Rochat non presenta solo 
document! dl govemo o rela-
zioni milltarl sulla conquista 
e le repression! che ne segui
rono, ma ha spulciato anche 
fra le pagine della stampa 
quotidiana del tempo traen-

done le delironti bassezze degli 
inviati, o le esercitazioni di ri-
pugnante razzismo. Esempla-
re una corrispondenza di Mo-
nelli, di quello stesso che in 
sleme ad altri si fece mettere 
alia porta alia Societa delle 
Nazioni per una vergognosa 
gazzarra inscenata durante un 
discorso di Aile Selassie. 

Forse valeva la pena di ri-
produrre. tratta dalla stampa 

straniera. anche una corrispon
denza su questo episodio. 
mentre displace che, a pro
posito della resistenza an ti fa
scista non si sia utilizzata 
quella illuminante testimo-
nianza pubblicata su I'Unita 
e su Rlnoscita di Anton Uk-
mar, uno del tre Italian! che 
vlssero quella singolare espe-
rienza di dirigenti della ri
bellione etioplca al fasclsmo 
con il complto di unlformare 
la dlspersa e frammentata ra

te di piccole bande alia mac-
chia. 

II lavoro di ColloUi, si e 
detto. e stato piu difficile, 
perche ha dovuto operare la 
scelta dei document! in una 
vastissima produzione. ET riu-
scito perd a coprire i singoli 
settori operando scelte e ta-
gli di notevole intelligenza, 
accostando le singole voci de
gli schieramentl opposti per 
ricostruire un panorama am-
pio e nello stesso tempo va-
riegato e sintetico. 

Dalle origin! della guerra, 
la fatale Monaco, fino alia di-
chiarazlone di Potsdam del-
l'agosto 1945, la seconda guer
ra mondiale appare in tutta 
la sua tragicita. ma compare 
anche la fragility della co-
struzione pensata allora dai 
vincitori per 11 dopoguerra. 

Adolfo Scalpelli 

In libreria 

La cultura e gioco ? 
JOHAN HUIZINGA, « Homo 

ludens ». Kinaudi, pp. XXXII-
259. L. 2.500. 

{Luciano Albanese) Einaudi 
ristampa dopo ventiquattro 
anni Homo ludens, con Tag-
giunta dl un sagglo introdut-
tlvo di Umberto Bco. II li
bro dello storico olandese svl-
luppa una tesi che puo esse
re rlassunta in quest! termi
ni. La cultura e gloco: e gio-
co nel senso che « cultura ve
ra non puo esistere senza una 
certa qualita ludica, perche 
cultura suppone autolimita-
zione e autodominlo, una certa 
facolta a non vedere nelle 
proprie tendenze la mlra ul
tima piu alta. ma a vedersi 
racchiusa entro limiti che es
sa stessa liberamente si e im-
posti» (Huizinga). Ma il gio-
co implica il rispetto dei pat-
ti, il fair play, e Tepoca mo-
derna sembra aver cwnpleta-

mente dimenticato questa re-
gola. 

II presupposto della guerra 
moderna e dlventato esatta-
mente l'opposto, e si riassu-
me nella formula pacta non 
sunt servanda. L'esistenza del
la guerra mette in crisi il fon-
damento della civilta, perche 
non puo non essere presa sul 
serio. A questo punto, a Hui-
zlnga non rimane che affi-
darsi alia coscienza morale e 
al Sommo Bene, due perso-
naggi, dice Eco, che non si 
sa bene da dove vengano. 

In effetti, i tre quarti del 
libro sono spesi ad esamina-
re le componenti ludiche di 
tutte le civilta sotto tutti I 
paralleli (con molti cascaml 
dell'indagine antropologica e 
parecchia filo&ofia da Ca/fe), 
e una conclusione del gene-
re — e il caso di dirlo — 
rompe l'armonia del gioco. 

L'armamentario poetico 
STEFANO AGOSTI, < II te
sto poetlcoi. Rizzoli, pp. 222, 
L. 3.500. 

(Antonio Sacca) — Mentre 
l'arte in generale e segnatamen-
te la poesia devono difendere 
il loro diritto di sopravvivenza 
contro chi le ritiene forme su-
perate d'espressione o espres-
sioni del tutto comuni, in nulla 
differenti o superiori a qualsi-
voglia altra forma di comunica-
zione, ecco che appare la scien
za linguistica la quale pur nelle 
sue varie formulazioni e meio-
dologie, intende dimostrare co
me la poesia (e l'arte) e una 
operazione di differenziazione 
dai linguaggio consueto. che il 
nuovo. 1'originale, l'imprevisto 
linguistico costituiscono la ra
gione e fondazione del poetico 
della poesia. 

Mentre la necessita d'un tes-
suto linguistico non comune vie
ne a essere discussa e criticata. 
la scienza della linguistica si 
basa, in larga misura. sul recu-
pero di un linguaggio "diverso", 
sul fare consistere la poesia (e 
l'arte) proprio nella onginalita 
del linguaggio poetico. 

Stefano Agosti. nel suo volu
me recente. si mostra partico-
larmente consapevole sia. ap
punto, del problema capitale se 
cioe poesia e un linguaggio co
mune o puntualmente cambiato 
dai senso comune; sia dell'altro 
fondamentale problema costitui
to dai peculiare tipo di cono-

scenza che ci proviene dall'arte 
(poesia). conoscenza resa po»-
sibile dallo sfruttamento di vari 
elementi in altri campi non 
sfruttati. suoni. rime, gravita 
sillabica. onomatopee, e via di 
seguito. 

Una volta mostrato come la 
poesia sia. lo si diceva, un ri-
sultato conoscitivo che utilizza 
mezzi suoi propri. (suoni. vici-
nanze, relazioni e tutto quanto 
serve a quel che si vuole esprl-
mere) Agosti in taluni saggi ap-
plicati a poeti italiani e stranie-
ri chiarisce il suo metodo che 
potrebbe definirsi della ricerca 
per ogni poeta dello specifico 
uso che costui fa deH'armamen-
tario fonico-strutturale, tenuto 
conto che ciascun poeta sviluppa 
l'aspetto congeniale dei vari 
mezzi che adopera (chi il suono 
ottenuto in un modo. chi in un 
altro: chi sensazioni visive otte-
nute diversamente da altri). 

Sarebbe facile a una imposta
zione simile, troppo sensibile alle 
tecniche compositive, muovere il 
rilievo di formalismo: il fatto si 
e che Agosti compie deliberata-
mente una operazione formali-
sta, consegnandoci risultati inte
ressanti sulle tecniche dei pceti, 
e confermando l'idea di fondo 
del suo scritto: che la scienza 
del discorso poetico coglie in es
so elementi caratteristici, che.-
insomma. e sembra fin troppo 
banale dirlo. la pcesia non e 
prosa. e tantomeno un comune 
discorrere. 

Teorie del ling-uagrgio 
AUGUSTO PONZIO, < Produ
zione linguistica e ideologi
ca sociale >. De Donato pa
gine 253. L. 3.500. 

{Daniele Gambaraza) — 
II volume di Ponzio ha per 
sottotltolo Per una teoria 
marxista del linguaggio e del
ta comunicazione, ed esamina 
important! teorie linguistiche 
(quella di Chomsky e quella 
di Saussure) nei loro rappor
ti con l'ideologia fHosofica e 
politica Dopo la grande mo-
da deho strutturalismo, che 
ad un certo momento sem
bra va fosse diventato una 
nuova scuola filosofica, si no
ta ora in Italia un tentativo 
di riflessione critica che mrt-
te in discussione la concezio-
ne del rapporto tra mondo 
reale e costruzioni scientifi
che che venivano espresse. 

Dopo le dense pagine dedi
cate a ci6 nel bel saggio di 
Timpanaro Sul materialismo 
(Nistri-Lischi. 1970). e'e ora 
questo libro di Ponzio che da 
un importante contribute alia 
discussione, esaminando piu 
in dettaglio la costruzione e 

le implicazioni della gramma-
tica trasformazionale. insi-
stendo sul fatto che Ja com-
petenza propriamente lingui
stica non e che uno dei fat-
tori che consentono l'uso del 
linguaggio. e sulla necessita 
di reinserire la produzione lin
guistica nell'ambito sociale. 

Effettivamente una teoria 
del linguaggio in accordo con 
il materialismo storico e il 
materialismo dialettico non e 
stata ancora pienamente svi-
luppata. Anche senza rinun-
ciare ai considerevoli risulta
ti che hanno prodotto e con-
tinuano a produrre le cor-
renti chiamate strutturaliste, 
che hanno promosso ad auto-
nomia una porzione del circui-
to comunicativo (quella che 
Saussure chiama «lingua » e 
Chomsky « competenza ») so
lo una riflessione che si indi-
rizzi esplicitamente al proble
ma della riproduzione della 
« competenza », e quindi del
le caratteristiche di funziona-
mento dell'intero circuito co
municativo in una societa 
umana storicamente data, po-

tra portare a tanto. 

Poesia « ragionata » di Mancino 
LEONARDO MANCINO, 
c Alle radici dei gesli e al
tre cose >, Lacaita, pp. 125, 
L. 1000 

(Francesco D'Anni) — Una 
poesia giocata su toni som-
messi ragionati, eppure lirici. 
SI. «lirici», come e della tra-
dizione italiana da Petrarca 
a Leopardi (soprattutto Leo-
pa rdi) e poi naturalmente 
Montale e Fermetismo. Ma an
che le consapevolezze e !e rot-
ture linguistiche dell'.ivan-
guardia. Questo per dire che 
Leonardo Mancino si la^eri-
sce degnamente in una trodi-
zione: senza rimasticare gli 
esperimenti nuovi e ormai 
vecchi degli Anni Sessanta, 
e nello stesso tempo recupe-
rando il discorso (2a pcssibi-
lita di dire le cose, sia della 
quotidianita sia della storia) 
senza la bnitalita delle de-
nuncie e delle citazioni. 

Mancino ha soelto Tunica 
strada possibile per recupe-
rare il discorso poetico: ri-
leggere Leopardi (che le cose 

le diceva) con i tormenti. le 
consapevolezze e i dubbi di 
oggi. Le cose migliori i-ono 
dove affiora una politezza ra-
gionata e un po' crepusco!a-
re. Altre volte, come in Piaz
za Santi Apostoli, si sente un 
po' troppo I'attacco montalia-
no. Ma l'indignazione. il tcma 
del risentimento civile (che 
permea e sostanzia molte di 
queste poesie) e una corda 
felice perche, paradassalmen-
te. sommessa. La felicita na-
see proprio da questo: da! 
contrasto tra tematica ideolo
gica (per sua natura sempre 
un po' declamatoria) e gli 
accordi stilistici: il tono do-
Iente ma per nulla enfatioo. 

Un modo poco frequentato 
di fare della poesia civile, per
che tutto riassorbito in una 
condizione umana, in una « ci
vilta individuate ». Inoltre gli 
Anni Sessanta hanno insegna-
to a Mancino a rendere le-
gittimo I'intento didascalioo 
con l'uso tempestivo della 
strazione ironica. 

Ristampe e riedizioni 
(redaz.) - Sono giunti alia 

terza edizlone, presso gli Edi
tor! Riuniti i volumi: L'eman-
cipazione femminile di Pal-
mi ro Togllatti, e II pensiero 
economico moderno di Vin-
cenzo Vitello. II libro del com-
pagno Togliatti (pp. 149. lire 
900) e la raccolta di una serie 
di discorsi che il dirigente 
comunista tenne In varie oc-
casioni dai 1945 al 1955. H 
piccolo volume si awale di 
una prefazlone di Luigi Lon-
go, che e anch'essa tratta da 
un discorso che il dirigente 
comunista tenne alia Confe-
renza delle donne comuniste 
nel 1965. 

L'altro libro e derivato. co
me i lettori ricorderanno. da 

un corso di lezioni che Tan-
tore ha tenuto all lsti tuto 
Gramsci di Roma nel 1963. 
E* di 157 pagine e costa 1000 
lire. 

Laterza ha stampato in que-
sti giorni la prima edizione 
nella collana « Universale » de 
// buon govemo, i saggi di 
economia e politica dai 1897 
al 1954 di Luigi Einaudi a 
cura di Ernesto Rossi. L'ope
ra (in questa edizione in due 
voll., pp. 695, L. 3200), appar-
ve per la prima volta nella 
collana cCollezione storica* 
nel 1954. Questa edizione h * 
una premessa di Massimo £. 
Salvador! e la nota int 
zione di Ernesto 


