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STUDI DI ECONOMIA POLITICA 

L'arma dell'«aiuto 
degli imperialist! 

Un testo interessante, la cui uscita, in Gran Bretagna, fu boicotta-
ta dalla direzione della Banca Mondiale — Una «assistenza» ai 
paesi del Terzo Mondo che si risolve a favore dei «donatori» 

» 

TERESA HAYTER, «Gil 
aiull dell'lmperlallsmo», 
Mazzotta. pp. 213. L. 1600. 

Per moltl versl 11 gludlzio 
di posltlvita sugli « alutl » del 
paesi capitalistic! piu avanza-
tl alio svlluppo del Terzo 
Mondo rientra nella fenome-
nologla deU'imperlallsmo «in-
formale». L'esemplo piti cla-
moroso del Vietnam (benefi-
ciario dl una quota di inter-
ventl finanzlari USA maggto-
re di quella accordata ad ogni 
altro paese) mostra come ncn 
si trattl di una munlflcenza 
dlsinteressata quanto dl una 
delle arml prlnclpall della po
litica estera dl cui si servono 
gli Stati «donatorl». 

Quello del Vietnam non e 
un caso eccezlonale. Anzi, se-
condo l'economlsta dl Oxford 
R. B. Sutcllffe (autore della 
prefazione dl questo sagglo), 
costituisce «un caso che rl-
vela in modo estremamente 
fastidloso gli scopl per cui 
sono intesi gli aiuti, e la dlf-
ferenza tra questi e altri casi 

conslste escluslvamente nel 
fatto che nel Vietnam una 
intern nazlone resiste alia rea-
lizzazlone dl questi obiettl-
vl» (p. 7). 

Che l'assistenza economica 
sia uno degli strumenti pri-
vilegiati per mantenere Inal-
terate le condlzionl polltlche 
ed economiche del paesi sot-
tosviluppatl, perpetuando l'at-
tuale equlllbrio dl rapportl 
di classe, e una prassl lar-
gamente acqulslta. A questo 
assunto 11 llbro dl Hayter 
fomlsce una base documenta-
ria ed una verlfica dl grande 
amplezza, Conceplto e finan-
zlato sotto l'eglda dl un or-
ganlsmo apparentemente asefc-
tico e al dl sopra dl ogni so. 
spetto come l'Overseas De
velopment Institute di Lon-
dra, il progetto di rlcerca 
deirautrlce ha sublto. al mo-
mento di rendere pubbllcl i 
rlsultatl, diverse stesure e 
correzionl. Gli ostacoll e il 
lungo ritardo della pubblica-
zione si debbono alle resisten-

Un inattuale 
neoliberismo 

« I I governo delflndustria in Italia» antologia di 
testi e documenti viziata da un'analisi insuff iciente 

c I L GOVERNO DELL'IN
DUSTRIA IN ITALIA », Te
sti e documenti a cura di 
Giuliano Amato, U Mulino. 
pp. 398. L. 4.000. 

L'antologla presenta una 
scelta strettamente dipenden-
te dalle tesi che l'Autore espo-
ne nelle 75 pagine del sagglo 
introduttivo. Questo criterlo 

f molto efficace rispetto al fine 
'. che il libro si propone, cl ob-
• bliga anztyutto,^ rtflefttiere sul 

concetto di « governo dell'in
dustria». L'Autore non si sof-
ferma^sul criteri che.lo.lndu* 

j cono 'ad tma certa?ae7lmita-
• zione del concetto di « gover-
- no dell'industria» e percid 

dobbiamo rintracclarll nella 
struttura della raccolta. che e 
divisa in sette parti. 

Nella prima parte sono rl-
portati materiali in merito a 
La discussione del pnncipi, 
dalla Costituente alia fase di 
avvio del centro-sinistra (1962). 

La seconda presenta un qua-
dro crltlco del Piani e leggi 
della ricostruzione, nel quale 
troviamo anche i nuclei della 
futura politica verso il Mezzo-
giorno e la piccola industna 

Seguono una serie di spac-
cati che percorrono vertical 
mente 11 periodo dal dopo-
guerra ad oggi: La promozio-
ne e agevolazione delle attwi-
ta industriali (dal 1947 al 
1971); Le tmprese a parted-
pazione pubblica (dalla nasci 

- ta dell'ENI all'affare Montedl-
' son); / rapporti con le gran-

di imprese (dalla Commissio 
"- ne parlamentare anti trust al 

la contrattazione programma-
ta>; // governo del mercato 
viobiliare (questa sesta parte 
e pero quasi inesistente; l 
problemi del mercato aziona-
rio sono trattati altrove); Le 
rendite e le compensazioni cor
porative (anche quest'uitima 
parte e stranamente limitata: 
la Iegge sui commercio smuo 
ve una sorta di allergia nel-
l'Aulore mentre la Federcon-
sorzi non I'mteressa). 

Per governo dell'industria 
si mtende, dunque, quel com 
plesso di attl che hanno come 
destinatarie le societa ed Im 
prese mrliistnali Questi ven 
gono separatl da altrl aspetti 
fondamentali della vita econo 
mica — la gestione del mer 
cato del Iavoro; la dislocazio 
ne del carico tributario: il 
rapporto fra mercato interno 
ed esterno: il ruolo scelto per 
l'agricoltura o lo spa7io accor 
dato alia autosestione nel 
la stnittura economica com 
plessiva — con il risultato dl 
collocare le >to=;=;p .-̂ Jazioni fra 
Stato e industria In una pro
sper Iva non «nl tanto par7ia 

le, ma sotto certi aspetti per-
slno falsa. 

Da dove nasce, ad esemplo, 
11 « diritto-dovere della picco
la Impresa ad essere assi-
stita, sostenuta», se non dal 
modo in cui funziona l'intero 
sistema delle relazioni econo
miche, gestite — con interven* 
ti o con l'inerzia poco impor-
ta — tutte dallo Stato in quan
to espressione della societa po
litica? L'organica inferiorita 
della piccola impresa ad acquj-
sire i fattori della produzio-
ne sul mercato (manca nel li
bro un tentatlvo di rilevare cd-
me 11 sistema creditizio redl-
stribuisce oneri e profittl: tut-
ti i mall verrebbero dalla ge
stione degli incentivi) deriva 
proprio dalla struttura che 
questo mercato trae dalle for-
ze che vi operano Confessia-
mo il peccato di cui Amato 
accusa la sinistra: nel merca
to vediamo l'opera dei mona 
poll e non ci convince affatto 
la sua tesi che compito 
di uno Stato diverso dal-
1'attuale sia quello dl rl-
stabilire condizioni llberLsti-
che sul mercato con un'opera 
di direzione che sarebbe rea-
lizzabile senza mutare 1 rap
portl social! di produzlone. 

La nostra preoccupazione dl 
o aggredire i monopoli» e ben 
fondata sugli ' 'ementi stessl 

dell'anallsi contenuta in questo 
volume. Da essa emerge il pro 
gredire di un infeudamento 
delle sedi e degli strumenti 
istituzionali a forme di pote-
re economico che non colnci-
dono affatto col cosidetto 
a capitale produttivo ». E' un 
vero peccato che molti eco
nomist! italiani si limitino a 
sperimentare, del capitalismo 
tedesco o anglosassone. soltan 
to i prodotti sul piano della 
teona economica. della socio 
logia e delle istituzioni garan 
tiste della auguaglianza da ca
pitalist! » Se lo analizzassero 
piu da vicino ne vedrebbero 
in forme diverse dali'Italia ma 
con lntensita non mlnore. le 
tumefa?ioni redrlitipre, i ghet 
ti corporativi. | feudi e la su-
bordinazione del generale al 
particolare che pensano dl ell 
minare restaurando 11 ngluocc 
corretto •> delle forze organiz 
zate nella societa. con model 
li tratti da quei sistemi 

II neoliberismo economico e 
pleno di buone intenzioni e 
nol le apprezziamo come una 
implicita domanda di trasfor 
mazioni qualitative del slste 
ma Esso nasce DTO in base 
ad un'anallsl Insufficlente e. 
di consptnienza. non r.a chiara 
la via che pud portare dalla 
denunf'-* *! C3mh'am°nto 

Renzo Stefanelli 

ze e alle minacce dl ricatto 
finanziario esercitato dalla di
rezione della Banca Mondia
le sull'ODl. 

L'lnsleme dl queste vlcende 
(Illustrato minutamente dal
la Hayter neH'appendice Na-
scita e morte dt uno studio 
commissionato dall'ODl) rap-
presenta l'itinerario Ideale at-
traverso cui e maturata la 
consapevolezza politica del-
1'A.: dall'accettazione della 
ideologla Uberale degli «aiu
ti » per indurre 1 beneficiarl 
dl essl a varare un partico
lare indirlzzo d! politica eco
nomica (funzlonale, in pratl-
ca, alia massimizzazione dei 
profltti dei paesi Imperiali
stic!) alia presa dl coscienza 
delle insanabill dlstorsionl 
provocate nello svlluppo dei 
paesi sottosviluppatl da tale 
politica. 

La funzlone storicamente 
determlnata dall'assistenza e-
conomlca e di estendere alia 
«perlferla» le contraddlzioni 
che sono organicamente cor. 
relate al sistema di produzlo
ne capltalistlco, mettendo in 
moto un processo di autoali-
mentazione degli squillbri. 
L'osservatorlo dal quale l'A. 
segue le fast di questo pro
cesso sono la Banca Mondia
le, 11 Fondo Monetario In-
ternazionale, ITJnlted States 
Agency for International De
velopment ecc. attraverso 
quelli che sono stati i due 
moment! essenziali della loro 
politica: 

1) una strategla dl rlforme 
mediante la politica degli 
«aiutl» (strategla che si e 
tradotta nel far adottare a 
certL paesi una politica eco
nomica favorevole al «dona-
tori » e sfavorevole ai «be-
neficlari»); 

2) la valorizzazlone dei pro
fittl delle imprese multinazio-
nall e il consolidamento — 
attraverso lo sfruttamento e 
la subordinazicne economica 
— del dominio dell'imperiali-
smo sui paesi arretrati. 

Gil effetti del capitale stra-
niero (erogato dai diversi or-
ganismi mtemazionali secon-
do procedure piii politiche nel
la sostanza che non tecnlche, 
nella forma) si possono rile
vare, esaminando numerosi e-
sempi: 11 peso del deblto pub* 
bllco; U flnanziamento di be-
ni non competitlvi sul mer
cato mondiale (essi risuJtano 
molto piu costosi dl quelli 
che si potrebbero acquistare 
altrove); 1'allargamento dei 
mercati d'oltremare ai beni 
prodotti dalle societa priva
te dei paesi imperiallstl; ri-
forme del sistema fiscale, del-
l'istruzione, dell'assetto agra-
rio ecc. per far deflulre si-
tuazioni potenzialmente rlvo-
luzionarle; costruzione di in-
frastrutture (strade, ponti 
ecc.) per rendere piu redditi-
zi gli investimenti del capita
le private straniero ecc. 

Dl questi propositi si nu-
trono intellettuali a progres-
sistln neli'illusione di far fa
re un passo avantl al paesi 
a sacrificati » dalla divlsione 
capitalistica del Iavoro che ha 
avuto luogo dopo la rivoluzlo-
ne industriale lnglese. L'ana-
lisi delle conseguenze di ta
li progett! In America Lati
ns (e piu precisamente nelle 
applicazionl che se ne sono 
fatte negli Stati studiati dal-
l'A^ Colombia, Clle. Brasile e 
Peru) ne svela !1 carattere 
puramente mistiflcatorio. ri-
volto alia conservazione del 
sistema capltalisOco nel Ter
zo Mondo 

La concluslone della studlo-
sa lnglese e nel senso del ri-
fiuto di qualunque concezione 
degli aiuti come «levaj> per 
rompere la condizlone di as-
soggettamento di grars par
te del mondo alle corpora, 
ttons e alle grand! potenz* 
capitalistiche A suo awiso, 
infattl, «gli aiuti possono es
sere considerati come una con 
cessione da parte del potere 
impenailsta. In cam bio del
la quale si ch!ede d! poter 
conf.nuare a sfruttare i pae
si semicoloniall; In effettt as 
somigliano alle rlforme nel 
paesi capitalist! e dove la 
classe conservatrlce concede 
II minimo necessario alia con
servazione dei suol lnteressi 
sostanziali • 

Salvatore Sechi 
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La grande miseria 

Nel V volume delle opere complete 
il carteggio degli anni 1856-1859 

«Quel povero 
manoscritto 

che non 
posso spedire...» 

Cosi scriveva Marx ad Engels nel gennaio 1859 riferen-
dosi al suo studio «Per la critica dell'economia polilica»: 
non aveva il denaro per acquistare il francobollo - Un 
momento della lotfa «pratica» per la rivoluzione socialists 

« L'ALTRA ITALIA », di Gianfausto 
Rosoli e Oreste Grossi. una «Storla 
tofograflca», Centro Studi Emigra-
zione. pp. 67. L. 1000. 

(W.S.) Un piccolo libro frutto dl un 
Iavoro dl almeno due annl, centlnala dl 
fotografie datl, clfre. citazlonl: questo 
e «L'altra Italian, di Gianfausto Rosoli 
e Oreste Grossi. E' dawero la prima 
«storia fotograflea » della grande emi-
grazione Itallana nelle Amerlche dal 
1880 a 1915. 

Veste dimessa, cliche" stampatl non 
troppo bene, ma ugualmente una rac
colta di foto che e un pugno nello sto-
maco per drammatlclta e contenutl: la 
folia degli emigrantl stlpatl sul vapori, 
I volti pleni dl ansla e dt dolore, le 
madrl con ! bambini In braccla, le pri
me foto ricordo sul campl della nuova 
terra da dissodare. 11 cerimonlale rell-
gioso e il commovente tentatlvo di ri-
manere. in qualche modo, attaccatl alle 

abltudlni della terra d'origine. Tutto 

auesto « raccontano » le foto. II dramma 
eU'emigrazlone, I drammaticl proble

mi del Mezzoglorno, l'abbandono della 
terra sono ancora oggi problemi con i 
quail 11 paese deve fare 1 conti. Quan-
do comlnclb la grande fuga dali'Italia? 
«L'altra Italia» vuole proprio tentare 
questa rlcerca facendo uso di un mate-
rlale raro e preziosisslmo. Sono 25 mi-
lioni gli italiani che dall'unita d'ltalla 
ai nostrl giorni hanno lasciato la loro 
casa per andare a lavorare all'estero. 
Piu della meta dl essi non hanno mai 
piii fatto ritorno al paese d'origine. 

Oreste Grossi. un appassionato ricer-
catore di immaglnl. aveva gia tracciato 
il profilo di una storia fotografica del 
nostro Merldione occupandosl dl una va-
sta indagine sul banditlsmo nelle reglo-
nl del Sud dopo l'unita d'ltalla. Una 
mostra fotografica e un libro, frutto 
della rlcerca, chiudevano proprio con 
le foto del famoso « passaporto rosso», 

11 documento valldo un anno con il qua
le milioni di italiani erano emigratl 
nella seconda meta dell'BOO e agli inlzl 
dl questo secolo. «L'altra Italia» ri-
prende, con una immagine dello stesso 
documento, 11 dlscorso dove era stato 
lasciato per ampliarlo e approfondlrlo 
come, dal punto dl vista rotografico, 
non era dawero mai stato fatto in pre-
f* prion 71 

1II materiale, in gran parte inedito, h 
stato recuperato, dopo una paziente rl
cerca, presso 11 Centro Studi Emigrazio-
ne di Roma (Via della Pisana 1301). 
Altre foto, invece, sono state scattate 
da Alfred Stieglitz e soprattutto da Le
wis Hine e Jacob Rils. 

II piccolo libro fotografico «L'altra 
Itallaw e insomma dawero un docu
mento prezioso e unico e un diretto at-
to di accusa alia gretta borghesia lta-
liana dell'800 e al capitallsmo del no
stro paese. Nella foto. Mulberry Str. a 
New York, cuore della Little Italy. 

SCRITTORI ITALIANI: DACIA MARAINI 

Racconta al magnetof ono 
che razza di tipo sei 

Una serie di interviste con numerosi protagonisti della cultura italiana del pri-
mo e del secondo Novecento - Ne escono ritratti stimolanti, conferme, sorprese 

DACIA MARAINI, « E tu chl 
eri?», Bompiani. pp. 272. 
L. 2400. 

Dacia Maraini ha intervista-
to, in «Chi en?». numerosi 
protagonisti della cultura del 
primo e del secondo novecen
to. conducendoli — gradual-
mente — a ripercorrere il 
tracciato che dall'infanzia por
ta alia maturita. Ne e venu-
to un quadro d'insieme assai 
interessante e significativo. Al 
di la dei conflitti edipici e 
freudiani risulta che questi 
intellettuali. la cui matrice 
sociale e prevalentemente 
piccolo e medio borghese. ad 
un certo punto della loro gio-
vinezza hanno saputo reagire 
ai vieti codici delle chiuse 
abitudini familiar! e sociali. 

A volte, come in Guttuso. 
Bernardo Bertolucci, ed al
tri. si & trattato di un su-
peramento costruttivo. di un 
innesto senza profonde frat-
ture in un tessuto storico de
mocrat ico. con una crescita 
graduate e consapevole. 

Per molti intellettuali. inve
ce, tutto rimane nella serra 
della propria sensitivita e del
ta propria crisi esistenziale 
che. pur rompendo i margin! 
del quieti.smo borghese. non 
approda sul versante della 
coscienza storica. Si pensi a 
due operatori di rilievo in-
ternazionale come Mont ale e 
De Chirico i quail, sgancia-
tisi dagli schemi della clas
se d'origine. hanno conserva-
to I'ambiguita di fondo tipi-
ca degli isolati che si esclu-
dono dai contrast! del tem
po La posizione risulta equi-
voca soprattutto nei corifronti 
delle classi sfruttate e del 
marxismo Quando Mont ale. in 
un eccesso di gigioneria. si 
abbandona a giudizi come 

UNA RIVISTA DI DIBATTITO 

Neoavanguardia: a favore e contro 
La bagarie sessantotiesca 

non ha partorlto so I unto un 
polverone smanioso e I neon 
cludente. un'apocalittica au 
tofagia d! slogans, una trtstls-
slma euforia di p.iiingenesl 
anarchlca: perche, a dfr po
co. II segno piu secco e pro-
fondo gliei'h.1 dato la consa 
pevoje2za operaia. come ormal 
sanno anche I sassl Ha par 
lorlto. con sapiente e magarl 
involontario ritardo. II pro
prio contrarlo. cioe ranallsl 
e una tenslone al!a produzlo
ne teorica senza complessl 
di colpa e bisognl dl auto-
punizlone: cose dl cul essa 
fu rispettivamente unto po 
vera e tanto tremendampnte 
grondante 

Moltl glovanl ci si ruppero 
k ossa con grande genero 
slta. molti piu glovanl ne 
hanno tratto frutto DI quest! 
fcnno parte I redaUorl dl 
Quaderni dl critica (period!-
• • auadrlmestrale. anno I, 

n l. Roma, pp 244. L 1800). 
una rivista parca nel titolo 
quanto sostanziosa nel con 
tenuto: Pilippo Bettlni, Ste-
fano Glovanardi. Massimtlia 
no Mancint Aldo Mastropa 
squa Francesco Muzzloli. 
Giorgio Patrlzl e Mauro 
Ponzl 

L'impostazione della nvista 
e monograftca e ci6 gia ma 
stra 1'lntento d! intervenire 
nel dibattito polttlco-cultura 
le in modo organico e se 
condo precis! filoni di rJcer 
ca e di analisi Le garanzle 
del primo numero sono pre
cise un sagglo Inedito dl 
Walter Benjamin che pren 
dendo le mosse dal oelebre 
libro d! Ddblln « Berlin Ale 
xanderplatz » anallzza la crlsl 
del romanzo borghese. un dl 
battlto « per un bllanclo del 
I'esperlenza neoavanguardl 
stlca*. cul paiteclpano con 
efflcacla crltlco - autocrltlca 
alcunl protagonisti come Ba-
lestrlnl, Renato Barllll, Ello 

Pagliaram, Michele Perrtera 
e Mario Spinella; una serie 
di saggi e Interventi firmati 
da BeUini. Muzzioli. Perriera 
(II cui scrltto e di nlevante 
acutezza). Patrlzl. Ponzi e 
Mirko Bevilacqua 

Partlcolarmente forte e 11 
contributo che provtene dal 
sagglo di Gianni Sealia tntl-
tolato • Sopportare la con 
traddtzione» Sealia porta 
avantl In questo testo bril 
lantissimo e lucldo un discor 
so che va arricchendo da an 
nl. sulla «fllologia che non 
produce teoria». prendendo 
spunto in questo caso dalle 
insufflclenze teorlche della 
neoavanguardia. che se ha 
esagerato in amort palest o 
clandestlnl con semiologia e 
strutturallsmo. si e troppo 
poco accorta dl certl tern! 
central! della cultura anta-
gonlstlca e manclsta europea 
degli annl vent! c trenta 
(Malakovsklj, Brecht, II Be
njamin dell's autore com* 

produUorew. le contraddlzio 
ni feconde dl Breton. Artaud. 
Bataille intorno al nodo po-
littca-cultura. tl confronto 
Nietzsche / Man e Freud / 
Marx. II concetto althusserJa-
no di «produzlone teorica» 
e di « pratica teorica »...) 

Questo fasclcolo dedicato 
alia neoavanguardia (e In 
realta alia teoria dell'a van 
guardia in letteratura, da 
Baudelaire al nostrl giorni) 
s! presenta. per tantl versl, 
come un punto di riferlmen 
to da non trascurare per la 
rlcerca marxista in ordine a 
questa problematica- per cul. 
raramente come In questo 
caso, ci spiace II condiziona 
mento dello spazio. che Im 
pedlsce dl dlscutere piO par 
tltamente I slngoll Interventi, 
tuttl, senza escluslonl. dl ot-
tlmo llvello e dl gTande se-
rlet4 teorica. 

Mario Lunetta 

questo: < Filosoficamente (il 
marxismo. uando Montale. in 
piedi » dimostra un'ottusa re-
sistenza entro i confini del 
crocianesimo e dell'equazione 
filosofia = metafisica: quan
do aggiunge: <t lo sono stato 
maltrattato dai ricchi e dai 
poveri e non posso dire che 
gli uni siano migliori degli 
altri» si arrocca nella dife 
sa dell'individualismo picco-
Io-borghese (che cacciato dal
la finestra rientra dalla por
ta). ormai frusto ma sempre 
cieco nei confronti dell'uomo 
storico e dei suoi problemi. 
De Chirico, in un parossismo 
libellistico, rincara la dose 
affermando di parteggiare 
€ per un govemo che non 
ba nessun partito, retto da 
un generale dei carabinieri, 
assistito da un bravo giu-
rista »-

Insomma, i maggiori in
tellettuali del primo e secon
do novecento si propongono 
in un ventaglio assai ampio 
ed articolato: i grandi scrit-
tori radicali e radicati nella 
borghesia. pur ponendosi in 
posizione critica nei confron
ti della propria classe. ri-
mangono come atomizzati. 
non scorgono apertura di 
sorta verso ralternativa de-
mocratica e risultano < di-
mezzati > nel c non essere e 
non volere > di montaliana 
memoria; altri intellettuali. 
come Gadda. si posero di 
fronte alia storia in modo 
piuttosto eonoscitivo che dia-
IetUco. II principio dell'en-
ciclopedismo porta Gadda ad 
affermare che il controvele-
no per Mane. < se Marx si 
pud chiamare veleno*. e nei 
libri di Wilfredo Pareto. Al
berto Arbasino. di una gene-
razione assai piu giovane. ri-
conosce al marxismo una fun-
zione conoscitiva. come alia 
psicanalisi, c ma non di cam-
biamento politico >. All'inte-
gralismo liberate di stampo 
montaliano si pud aggiunge 
re cos! un movimento distin-
to e parallelo. composto da 
scrittori ed intellettuali piu 
propensi ad inter pre tare la 
realta. ma senza fare una 
scelta di fondo fra le con-
traddizioni e le dialettiche 
storiche. 

Dalle interviste con Elio 
Petri. Marco Bellocchio. Re
nato Guttuso. Rossana Ros-
sanda. Giorgio Strehler. Al
berto Moravia e Liliana Ca
va ni scaturisce un discorso 
diverso. in cui il connetti-
vo fra scrittore e societa d 
piu concreto e vibrante. 

In definitiva. anche in que 
sto dialogo a ritroso nel ri-
pensamento deH'infanzia e 
della giovinezza si notano gli 
sviluppi egotistici o dialetti-
ci che caratterizzano la pra
tica culturale dell' intellet-
tuale, cosi come si e presen-
tato di fronte al magnetofo-
no di Dacia Maraini. 

Franco Manescalchi 

ACHILLE CAMPANILE 

Umorismo 
«per conversare» 

ACHILLE CAMPANILE, 
cManuale dl conversaziones, 
Rizzoli. pp. 314, L. 3000. 

Quando si scrive della lette
ratura satlrica ed lronica del 
Novecento ci si riferisce so-
litamente, fra gli altri, a Pa-
lazzeschl, Gadda e — per di-
versita di atteggiamento o ge-
nerazione — a Zavattini e 
Calvino. 

Campanile, come afferma 
Bo nella sua peraltro enco-
miastlca presentazione. non 
compare nei quadri della mi
ll tanza culturale, ne e citato 
nelle storie di letteratura con-
temporanea. Infatti, dopo un 
ormai remoto esordio che mo-
strava U taglio di una intel-
Iigenza corrosiva. Campanile 
ha preferito ripiegare verso le 
piu serene soluzioni dell'umo-
rismo, del paradosso stilisti-
co, distinguendosi tuttavia da
gli umoristi autarchici e ba-
nali che Imperversarono du
rante roscuro periodo fascista 
determinando un vuoto cul
turale, in questa area specifi-
ca. di cui si awertono in par
te anche oggi le conseguenze 
negative. Proprio nella misu-
ra in cui Tumorismo « non ag-
gredisce nulla». limitandosi 
ad una rottura fantastlca del
le costrizion! storiche, occorre 
che Va idea di levitazione » ab-
bia presupposti concreti e sto
ricamente glustificati: tanto 
piu che le figure, I personaggi, 
gli intrecci di Manuale di con
versazione sono realizzati c a 
tratto», in un disegno nitido. 
senza ripensamenti o Inter
venti successive E le figure 
si presentano. nella loro ele-
mentare ed originate consi
s t e n t candidamente, come 
uscite dal pennello di un gra-
fico che le tratteggl fuor! dei 
consueti schemi quotidian!. In 
una logica ed in un'eslsten-
za diverse, senza contraddlzio
ni di fondo. 

In questo senso, 1'umori-
rismo di Campanile si pro-
spetta fluidamente in un ca-
Ieidoscoplo di immagln! che 
non permettono perd di deci-
frare la realta che si cela ol-
tre il fondo del cillndro su 
cul ruotano. come In un « mec-
canfeow sistema euclldeo, 1 
«pezzl» delllncastro fanta 
stico 

Per questo la disgregazlone 
delle consuetudinl social! e 
llngutstiche appartiene piu 
ad un gioco di societa e, dl-
remmo, ad una «letteratura 
dl societa» che trasmette un 
messagglo comlco, Ironlco e 
— al fondo — crepuscolare, 
piuttosto che ad una Interpre-

tazione della realta costrutti-
vamente irridente.In sostanza, 
questo Manuale di conversa
zione, a differenza di quanto 
afferma Carlo Bo parlando di 
un manuale a senza regole», 
rlspetta le regole di un gio
co che vuole le cose come 
stanno, alia fine del peraltro 
prestigioso esercizio letterario. 
In questo sorridente ed anche 
amaro equlllbrio le contraddl
zioni di partenza, spesso se-
condarie, assecondano infine 
il disegno « umoristico ». 

Numerosi racconti si reggo-
no infatti sul contrasto fra l o 
gico e paradossale (gioco dl 
omonimi, assonanze, conso-
nanze) su cui l'autore inne-
sta, come messaggio. 1'irrisio-
ne per la superficialita dei co
dici turistici o della moda, 
In altri il rapporto e fra pro-
sa e sentimentalismo. metten
do a contrasto stati d'anlmo 
privilegiati ed ambient! o sl-
tuazioni prosaici. Spesso Cam
panile aggiunge, a questo 
processo di scollature, di pic-
cole «storture», un nutrito 
campionario di doppi sens!, 
di divagazioni, di coinciden-
ze parallele che accattivano 
alia lettura ed al sorriso. Ma, 
In definitiva, prevale il con-
nettivo «letterario* ed II di
scorso muove fra elegia e me
moria, all'Intemo di uno sfu-
mato rapporto di generazio-
ni; fra miseria e presunzio-
ne nel registro sociale di una 
patetica dlgnita (in a Vita ci-
nematografica», cPremio al-
l'umile») ottocentesca; fra 
norma ed abnorme, e neH'ab-
norme vibra, owiamente, lo 
imprevedibile senso della vita. 

Ma alcuni racconti. in bill-
co fra accidla e paranoia, 
egoismo e follia, nausea e 
dolore (a Solo per leternita. 
E bestia ». «La vita e un so-
gno », ed altri) sembrano rom
pere il cerchio del divertimen
to e la posizione «sur place » 
di « un saltaleone. una di quel
le molle che. premute. schiz-
zano in alto» che bene espri-
me la dinamica del cane 
Clak nell'omonimo racconto e 
quella, prestidigitatoria, dello 
scrittore SI tratta del rac
conti dove I'uomo e l'intellet-
tuale colncidono, senza il so-
prawento di unlntelllgenza 
brillante e futile. 
Ed e proprio nel rarl momen 

ti in cui Campanile deborda 
dall'eserclzio in vitro, attln-
gendo alia Unfa del tempo, 
che supera I'aneddoto per un 
discorso piu concreto e cre
dible. 

f. m. 

MARX . ENGELS, c Opere 
Complete, Vol. XL.. II car
teggio degli annl 1856-1859 », 
Kditori Riuniti. pp. 830. Li
re 6000. 

Man mano che vengono pub-
blIcati i successivi voluml del
le lettere dl Marx, dl Engels, 
e dei loro corrispondenti, la 
scelta degli Editor! Riuniti 
di far seguire al due priml, 
nelle «Opere complete)), i 
voluml dedlcati al carteggio, 
si palesa estremamente fellce. 
Dopo le lettere tra 11 1844 e 
il 1851, e quelle tra 11 1852 e 
11 1855, ecco adesso, nel volu
me XL delle «Opere com
plete)) quelle che si rlferlsco-
no al periodo 1856-1859. 

Carlo Marx 

Sono annl, per Marx, di du-
rlssime difficolta, ma anche di 
intenso Iavoro: nel gennaio 
del 1859 Marx riesce infatti, 
dopo circa died anni di ricer-
che, a consegnare all'editore 
Dunker di Berlino il mano
scritto di «Per la critica del
l'economia politica», che do-
veva costituire. nelle sue in
tenzioni il primo fasclcolo dei 
suoi studi sull'economia capi
talistica. II 21 gennaio egli 
scrive a Engels: «quel pove
ro manoscritto e finito. ma 
non posso spedirlo perche non 
ho un farthing per affrancarlo 
e assicurarlo. Quest'uitima co-
sa e necessaria perche non 
ne ho copla... Non credo che 
qualcuno abbia scritto su "il 
denaro" con una tale mancan-
za di denaro ». 

La preparazione del libro 
era costata a Marx un'enorme 
fatica teorica, oggi documen-
tata dalla pubblicazione dei 
Grundrisse, o «lineamenti 
fondamentali dell' economia 
politica», ma della quale il 
carteggio raccolto in questo 
volume ci offre ampia testi-
monianza, malgrado gli Infi-
niti axgomenti dei quali egli 
tratta con Engels, sollecitato 
anche dal Iavoro di collabora-
zione per l'enciclopedia di 
Dana, per il quale — insieme 
con Engels — preparo molte 
voci, e le moltissime pagine 
dedicate all'insorgere e al pro-
gredire della crisi economica 
degii annl 1857-1859. seguita 
attentamente da lui e da En
gels. aLavoro moltissimo. Per 
lo piu fino alle 4 del mattino. 
— leggiamo nella lettera di 
Marx a Engels del 18 dicrm-
bre 1857 — Perche e un Iavoro 
doppio: 1) elaborazione delle 
linee fondamentali dell'eco-
nomia.- 2) La crisi attuale. 
Su di essa, oltre agli articoli 
per la 'Tribune', mi limito a 
prendere appunti, cosa che 
pero richiede un tempo note-
vole. Penso che about (circa) 
in primavera potremo scri-
vere insieme un pamphlet 
sulla faccendan. 

Questo interesse per la crisi, 
del resto, non e certo occa-
sionale: l'abitudine di Marx 
ad approfondire, quasi giomo 
per giorno, gli aspetti imme-
diati della vita economica in-
glese, del Continente, e degli 
Stati UnicL testimonla del 
continuo nesso tra « economia 
teorica » e a realta economica » 
che sempre caratterizzd — a 
differenza di quello di tanti 
studiosi « accademici» — il 
modo di Iavoro di Marx. H 
contributo di Engels. su que
sto terreno, appare partico-
larmente importante, anche 
perche, dal suo osservatorto 
di Manchester, capitale della 
industria tessile inglese. molti 
fenomeni ed aspetti della crisi 
apparivano all'occhio esperto 

dl Engels, con particolare 
chiarezza. 

Ma non si trattava soltanto 
di una questione «teorica»: 
Marx infatti, che dopo la scon-
fitta dei motl del 1848 aveva 
previsto un periodo di sta-
blllzzazione e di svlluppo del 
capitallsmo, e dl conseguente 
attenuazione del movimento 
rivoluzionario, guardava alia 
crlsl dl dlecl anni dopo come 
ad un possibile Inizlo della 
ripresa dei contrastl polltlci 
e dl classe, 

Sarebbe tuttavia cadere a 
nostra volta nell'accademismo 
soffermarcl solo sul contri-
butl che questo periodo del 
carteggio offre alia miglior 
conoscenza delle ricerche di 
Marx. Separare la sua opera 
dalla realta della sua eslsten-
za slgnificherebbe, infatti, con-
siderare attlvita intellettuale 
e vita quotidiana come due 
momentl non solo separatl, 
ma addirittura del tutto in
different! 1'uno rispetto all'al 
tro: slgnificherebbe, nel piii 
antimarxista dei modi, sepa 
rare 1'«uomo» dalla sua 
« produzione ». Perci6, in que
ste pagine, vanno sottolineati 
anche i moment! nei quali 
Marx parla della miseria sua 
e della sua famiglla, lo scon-
troso pudore con cul scrive 
a Engels della morte, a poca 
distanza dl quella del figlio 
Edgar, di un nuovo nato, dei 
sacrificl cui si sottoponeva 
la moglie Jenny: e di come 
tutto c!6 Incidesse duramente 
sul Iavoro. 

Leggiamo, nella lettera del 
29 aprile 1858 a Engels: « II 
mio lungo silenzio te lo posso 
spiegare in una parola: inca-
pacita di scrivere... Non avevo 
ancora mai avuto un attacco 
cosi violento di mai di fega-
to... 11 dottore voleva che 
facessi un viaggio, ma d'abord 
questo era incompatibile con 
lo state of finances. Se mi 
metto a scrivere per qualche 
ora, poi devo starmene per 
qualche giomo senza far nul
la... ». O ancora. due mesi 
e mezzo dopo. il 15 luglio 
1858: «Caro Engels. d'abord 
ti scongiuro di non spaven 
tarti per il contenuto di que
sta letera. perche non ha affat-

Federico Engels 

to l'intenzione di essere u." 
appeal alia tua cassa, gia chia 
mata in causa piu del do 
vuto. Ma d'altra parte e ne 
cessario considerare in co 
mure se si pud trovare una 
via d'uscita all'attuale situa-
zione; infatti non e piu soste-
nibile. La conseguenza diretta 
e gia stata che io sono com
pletely disabled (completa-
mente incapace) di lavo 
rare, perche in parte perdo 
il meglio del tempo correndo 
di qua e di la e facendo inu-
tili tentativi per scovare de
naro, in parte la mia capa
city di concentrazione, forse 
in seguito al mio maggiore 
esaurimento fisico, non resi
ste piu ai guai domestici. 
Mia moglie ha i nervi scon-
quassati per questa situazio-
ne_». E si potrebbero mol-
tiplicare queste citazioni. 

Cosi. attraverso i materiali 
offertici dal volumi delle 
«Opere complete », il quadro 
della vita di Marx, gia ricca-
mente illustrato dal carteggio 
tra Marx e Engels, si fa piu 
netto; e la lotta per la costru
zione «teorica» del «Capi
tale » acquista lo stesso con
tenuto di tension!, di soffe-
renze, di patimenti, di un 
altro qualsiasi momento della 
lotta «pratica» per la rivo
luzione socialista. 

Mario Spinella 

Lo psichiatra disadattato 
ELIA BALDASSARRE, c Lo 
ptlchlaf ra disadattato », Na-
poleone, pp. 182, L. 1200. 

In maniera dlscorsiva e de-
lineata in questo libro la pro
gressiva presa di coscienza 
morale e politica dell'autrice 
rispetto al problema deU'assi-
stenza psichiatrica e psicolo-
glca dei « pazienti in eta evo-
lutlva» cioe dei bambini. As-
sistlamo cosi con lo svolgersi 
del racconto, al progressivo 
« dlsadattamento » di Elia Bal-

dassarre rispetto all'Istituzione 
psichiatrica tradizionale e al-
l'ambiente umano che la po-
pola: baroni famosi che fan-
no solo della Sclenza con la 
maluscolA, asslstenti ambizio-
sl chi penMUW piu alia pro

pria caniera che alia auma-
nita », nel senso piu ampio del 
termine, del caso che e dinan-
zi a loro. 

In questo mondo egoista e 
ipocrita il « dlsadattamento » 
e Tunica coerente scelta che 
si pud intraprendere. Pure 
condividendo la protesta del
l'autrice che e e deve essere 
innanzi tutto morale, convin 
ti che assai spesso la colpa 
non e degli uomini ma delle 
strutture e delle ideologic in 
cui questi sono inseriti e si 
muovono, avremmo vlsto cor 
un maggiore interesse un ten 
tativo di approfondlmentt, 
proprio in questo senso. 

9- P- I. 


