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Ritratto di scrittore: GADDA 

«Inchiostratore 
maligno 

e pettegolo» 
Un album di immagini e ricordi del «gran lombar-
do» compilalo con diligente cura da Giulio Caltaneo 

GIULIO CATTANEO, II gran 
lombardo, Garzanti. pp. 134. 
L. 1600. 

' E' noto come il lungo silen-
zio del Manzoni scrittore fosse 
interrotto — e in qualche mo 
do compensato per i poster) — 
sol tan to dalla consuetudine di 
colloqui con un ristretto grup-
po di amici (o presunti tali) 
i quali riferiscono quindi. con 
maggiore o minore attendi-
bilita e perspicacia. i detti me-
morabilj del venerabile mae
stro: ora, in coincidenza for-
tuita con la morte del « gran 
lombardo > del nostro secolo, 
ha visto la luce questo album 
di immagini e ricordi di Carlo 
Emilio Gadda. compilato con 
diligente cura da Giulio Cat-
taneo, che spontaneamente ri-
chiama alia memoria del let-
tore. appunto. i colloqui man-
zoniani. L'autore e stato uno 
dei rari sodali del grande 
scrittore fino dal tempo del-
l'impiego di questi come gior-
nalista c praticante» alia 
RAI di Roma nelfottobre "50. 
quandn appunto Gadda (anco 
ra ignoto ai piu) si trasferi 
nella capitale per un soggior-
no che si sarebbe concluso. 
dopo un malinconico crepu-
scolo. oltre vent'anni dopo 

II lettore di professione che 
fosse owiamente sospinto a 
cercare nelle pagine di que 
sto primo contributo ad una 
compiuta biografia di Gadda. 
« inchiostratore maligno e pet-
tegolo». giudizi formulati con 
« mente logica > sulla lette-
ratura contemporanea. sugli 
scrittori del proprio tempo. 
sui riti mondani che da tempo 
sembrano aver soppiantato 
una autentica vita culturale 
in una citta come Roma, re-
sterebbe da questo punto di 
vista deluso: fin troppo owi 
appaiono i motivi di reticen-
za. solo raramente infranti. 
che hanno guidato la mano 
del biografo. per non poterne. 
sia pure a malincuore. pren-
dere atto. 

In compenso. a libro chiu 
so. le schegge della memoria 
e i frammenti del passato 
— frasi. atteggiamenti. biz-

zarrie. malignita. sofferenze e 
follie di Gadda — tendono a 
ricomporre una immagine ni-
tida. seppure qua e la inevi-
tabilmente velata da un alone 
di mahncnnia. ora che il 
< gran lombardo » e scompar-
so. dello scrittore e dell'intel-
lettuale che. dietro la masche-
ra dell'ironia. del sarcasmo e 
dell'ingenuita cela la auten
tica rabbia di chi si sente im-
potente di front? all'« irragio-
ne t della vita quotidiana se
me della piu funesta < irra-
gione * della storia. 

Nevrosi e manie di persecu-
zione che affondano le loro 
radici inestirpabili in anni lon-
tanissimi (1'infanzia in Brian-
za, la prima guerra mondiale. 
i lunghi soggiorni all'estero) 
sono infatti i segni immediati 
di un piu vasto malessere, di 
una condizione che si allarga 
oltre I'orizzonte individuale, 
per investire quella collet-
tivita della quale il grande 
scrittore si sente una sorta di 
parafulmine. Allora le beghe 
grottesche con le proprietarie 
di squallide camere d'affitto 
(che. appena comparse in see-
na. sono gia personaggi del 
teatrino di Gadda). le incer-
tezze gastronomiche in trat
toria. le persecuzioni sonore 
di spietati coinquilmi di mo-
derni falansteri. subentrano a 
poco a poco. insidiosamente. 
alle preoccupazioni civili e po-
litiche di Eros e Priapo (libro 
scritto. osserva Cattaneo. 
< con I'inchiostro della bile e 
il dolore della miglior parte 
della vita avvelenata e dis-
sipata nel ventennio fascists ») 
e le iterate profession! di fede 
liberale e monarchica. pun-
tualmente riferite dal biogra
fo. ormai sono forse soltanto 
i segni di un testardo rifiuto 
dei propri giorm. gii inutili 
tentativi di recuperare il tem
po. per sempre trascorso. di 
una giovinezza irrequieta e in-
felice eppur preferibile al 
« pasticciaccio > insoluto nel 
quale lo scrittore borghese ve-
de affondare inesorabilmente 
l'eta contemporanea 

Enrico Ghidetti 
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SCRITTORI STRANIERI: SOLLERS 

Storia di parole 
L'autore francese, che sentenzia la fine di ogni comunicazione 
tradizionale, con il suo libro « Numeri » va oltre nella nega-
zione del linguaggio convenzionale per reinventarne un altro 

Tre romanzi brevi 
di Monique Lange 
MON1QUE LANGE, t Una slrana voce i , Einaudi. pp. 189. 

L. 2 500. 

Di questa scrlttrlce francese, scenarlsta di varl films, l'edi-
tore Einaudi aveva proposto. intorno agll anni "60. due romanzi 
brevl / pesctgalto e / platani. Nelle brevi storie la Lange aveva 
gia rivelato un sicuro talento e, non a caso, nel 1963, ricevette 
un Premio per la novella Vengono qui presentati, in un unico 
volume, tre romanzi pubblicatl In vari period!: Una ragazza 
sotto uno zanzarieta (1972). Cannibali in Sicilia (1967) e Una 
strana voce (1966). 

Protagonists del primo k una ragazza ebrea, 1 cut genltori 
sono atel. E' in cerca dl Dlo, ha una madre divorziata, che vlve 
in Indocina con un marlto dedito all'oppio. A diciotto anni, k 
una ragazza sola che cerca dLsperatamente di farsi amare. Si 
converte. ma non ottlene la pace sperata e. allora, si abbandona 
al giuoco delle fantastiche evasion! spiritual!. 

In Cannibali in Sicilia, I due protagonist!, un uomo e una 
donna, cercano di ricuclre una relazione deterioratasi da un 
lungo distacco Lo sfondo: gll anni delta morte di Stalin e della 
guerra in Algeria Una slrana voce, che cronologicamente e sta
to Inserito per ultimo. 6 la descrlzlone di una lenta morte, 
quella della madre della protagonista. 

PROBLEMI DI STORIA POLITICA CONTEMPORANEA 

L' Egitto mistif icato 
Un fazioso pamphlet che nel suo frenetico estremismo non contrlbuisce aU'emancipazione delle 
masse ne aiuta il lettore italiano a capire la complessa, contraddittoria e difficile realta egiziana 

M A H M U D HUSSEIN, La lot-
ta di classe in Egillo 1945 
1970, Einaudi. pp 375. lire 
2800 

L'autore (che non st chia 
ma Mahmud Hussein e che 
ha scritto altn libri sulio 
stesso argomento. sotto altn 
pseudonimi) e un lipico rap 
presentante dell ala d; «t*stre 
ma sinistra» di quell'mfei 
hghentziu progressiva fiii/.ia 
na la quale, dopo avere per 
molti ann par tec pat<- ilia lol 
ta polilica nel suo paese. ed 
elaborato If one piaii lnato ri 
forme sognato rlvoluztoni. s! 
e vista strappare lini/.iativa 
dai * liberi ufftciall • di Nas 
ser Questi non erano -stra 
nei aWtnlellighentzia anzi ne 
avevano fatto o ne farevano 
parte, alcum di pieno diritto. 
filtri in modo margmale Ma 
erano dei milium, ed e pro 

fittando del vaniag^lo delle ar 
mi e dell'organizzazione ge 
rarchica e non solo rirlla ma 
tunta del pn>bleml e dpi fa 
vore delle masse, che hanno 
assunto il potere 

I caffe. le redazioni del 
giornali, le case editrici. le 
unjversita, I saiutti tanrhe 
molto mortealn del (Xiri* so 
no anoiira pieni - nonnsian 
te le recenti • epuraziuni • — 
di fratellt gemelli dell'auiore 
coraggiosi (sono stall tut It In 
prigione, spesso a lungo i. in 
telligenti. lucidi. colti capacl 
d! parlare e senvere anrhe 
due o tre lim/ue st ran;ere 
(magart megho dellarabni 
insuperab.Ii npllo svisrerare 
problem! (molto meno pur 
troppo nel nsnlverll). 

Dictamo tullo no senza TO 
nia. poiche conosciamo al<uni 
di questi proieli di.-<armatt le 
lnascoliati dalle masse a cul 
sempre si nrhtamanoi e ne 
oomprendiamo amarezze e 
deluMom trustra^nml e per 
fino ranairl 

Mi una cavt e comprende 
re. aitra e condividf-rp AK 
giun>4iRiii(. quind. che non 
condivtdiamo tl drastico ziu 
dl/io rw^iivo che I'A fa i e 
rivare da unarialisi del las 
sertsmc e del pit̂ t nav^>rism«i 
troppo lenden/Kfcia e pregiu 
dizialmpnU" ostile per ejwre 
persuAMva in oirnl sua pan! 
na, pur troppo. lo schema 
astrallo ha it sopravvento 
sull'esame dei fatli la nostal 
gia per cto che la «torla .gl 
ziane sarebbe potuta (teorlca 
Biente) esse re su eld che e 
gMta. I'aRttaztone propaenndl 
ttlca sul rispetto per la veri
ty, per quanto splacevole 

Ovunque TA. vede macchl-
nazioni reazionarie. L'lnter-
vento del paesi arabi In Pale 
stina nel '48 (in verita oosl 
nluttante. debole e inefficace) 
e visto come parte di un dia-
bnltco complotto impenallsta 
a per sorfocare il popolo pale-

stlnese sotto il peso dPil'aluton; 
II colpo dl stato nassenano 
del '52 non come un tentati
ve* (nuscitoi dl II be rare I'Egit-
to dal colonialismo. ma co
me una su thiol a manovra (a 
cut la CIA non era estraneai 
destinala prima a reprimere 
e soffocare. pol a deviare e 
strurnentalizzare II movimen 
to delle masse Per fino mizia 
live storiche dl grande rllievo, 
come la nartnnalizzazinne del 
Canale di Suez, la r)forma 
agrarta, le naziunallzzazlnni 
del "fil. o addirittura la co-
struzione della Grande Diea dl 
Assuan. sono giudicate con dif-
fidrnza e disprezzo. come mo 
m*»nti dl una ststematica e de
liberate mistlfirazlone. defor-
ma/ione. fru5trazione di ognl 
spinta popo'are • indlpenden 
W n. ad unuxt e solo vantae 
gio della bnrghesta vecchia e 
nuova idi stato) 

Cost I'opera che 1'A vorreb-
be stfirfca e scientifica divpn 
ta pamphlet non solo antl-
nasseriano. ma ^nrhe anfro-
mun1>ta e antisovietico. per-
che sla | comunisti eetzianl 
(di cul I'A sopravvaluta arti-
fi. losamente la forza per con-
dannarne con piu asprezza 
I'azlonp enncretat Ma I'fiRSS 
idi cut deforma la politica 
estera In modo quasi rarlca 
turalei veneono acromunatl 
con Ntseer nel"acmsa d* avpr 
fatto fallire una •autentica ri 
voluzionp • non solo possible. 
ma m '̂ura e Imminente fin 
dal 1915 

Requlsitoria troppo fazlosa, 
e :n alcune pagine frenetica, 
I'on r̂a dl Mahmud Hussein 
non puo ne contribulre ilia 
emam*ip<i/n>np dl quelle mas
se per le quail egli mantfesta 
un vntlmento di sohdnrleta 
certamente slnrero: ne aluta 
re II lettore Italiano a capire 
la complessa contraddittoria. 
difficile realta egiziana. I? 
solo la drammallca testlmo 
nlanra dl un uomo che gnda 
nel deserto frasi sempre di-
scutlblll. talvolta Inaccettablll. 
•»0"««o inmmprenslbUl »non 
nella Kttenv ma nella no-
stanza) Una dlsperata, Invo-
lontaria confesslone dl sterlll-
ta e ImpotenTa estremlstlca 

Arminio Savioli 

IPOTESI ESTETICHE 

L'arte non e 
deir uomo -robot 

RENATO TOMASINO, Se
gno e materialismo, Edi-
zionl Glaux. pp 125. lire 
1600 

Tempi irrlpetlbili quelli 
In cui la risposta al que-
s'to su che e mal arte non 
vemva dai fiiosofi ma dagli 
artisti! Oggi non e piu cosl. 
e per questo Hegel. II filo-
sofo che spinse al maggior 
grado la convinzione che vi-
v:amo in tempi "razionali", 
di lifle-sstone. dl critica. fu 
convinto della morte del-
l'arte e del trtonfo definl-
tivo della ritosofia: infatti 
se sia mo In un'epoca criti
ca. razionale, potremmo al 
massimo elaborare una fi-
losofia dell'arte. un ragio-
namento delucidativo sul-
Parte, non gia creare arte. 

Accade per6 che l nostri 
tempi si mostrtno piuttosto 
restu ad accettare la tesi 
hegeliana, e anzi vivendo 
noi in societa tecnologiche 
e razionalizzate dal neoca-
pitahsmo 11 quale tende a 
strappare all'uomo la sua 
specificita vivente. quel-
1'insieme di emoziom. ori-
glnalita, creativita che cl 
fanno indivtdul precisabill 
in un mondo di altrl preci
sabill individui; accade che 
per contrastare la astratla 
razionalita neocapitalistica. 
tut ta opposta alia ragione 
marxlana che realizza la 
totalita umana senza dl-
sincarnarla dalla propria 
sensibllila personate; ac
cade dunque che proprio, 
e non a caso. da parte 
marxista si cerca dl sal-
vare l'arte come espres-
sione della totalita uma
na, di un uomo doe che 
nell'arte esprime tutto dl 
se (idee, emozlonl) con
tra ruomo-lntelllgenza-lm-
personale del neocapltall-
smo; dl un uomo che con 

l'arte resta tedele a! par-
ticolare universale, contro 
I'uomo robot, intelligenza 
vuota e senza personalita, 
com'e nei desideri delle piii 
conseguenziali Ideologic del 
neocapitalismo. 

II marxismo del nostro 
secolo ha nell'estettca alti 
risultati e serie indagmi; e 
sia Lukacs che, in Italia, 
Delia Volpe, sono strenui 
teoricl dell'estetica e difen-
sori dell'arte, sapendo be
ne che sul problema del
l'arte st disputa una vLsio-
ne umanistica o meno del-
l'uomo. la possibilita di sal-
vare la sua individuale-uni-
versale (persona singola-
classe) totalita o diventare 
una intelligenza astratta e 
impersonale. soltanto utile. 

Ora. sulla scla della 
preoccupazione del mand-
stl per l'arte e II suo po-
tere dl sottrarre I'uomo al
ia disumanita delllntel-
letto asiratto. pubbllca un 
volumetto Renato Toma-
sino. il quale- In una sti-
molante diagnosi delle Ipo-
tesi estetiche del nostro 
momento. se da un la to 
non accetta le teorie Intui-
zionistiche. o quelle che 
conflnano Parte In facol-
ta esclusive. non arriva a 
fare dell'arte una mani-
festazione senza alcuna sua 
caratteristica E sebbene 
insista sul carattere espo-
sitivo del suo scritto, nel 
consentire, come egli fa, 
all'ultlmo Sartre, al Sar
tre piu vicino al marxismo, 
si note in Iui II blsogno dl 
salvare la totalita specifica 
e universale Insleme del-
I'uomo. contro II dimezza-
to uomo del neocapitali
smo. Sostenere la morte 
dell'arte e dunque soste
nere la morte del I'uomo? 

Antonio Sacci 

PHILIPPE SOLLERS, Nu
meri, Einaudi, pp. 128, lire 
1000. 

Philippe Sollers, in misura 
maggiore dei piu accredita-
ti rappresentanti del nouveau 
roman, e capace di suscitare 
le reazioni piu opposte: o la 
agiografia — da noi, in spe
cie, pateticamente orchestrata 
su un certo snobismo culturale 
— o le sentenze piii severe — 
e, in questo caso. in Francia 
come in Italia, a esercitarsi 
con filologica mutria sono i 
c cattedratici >, i sorbonna-
gres alia Raymond Picard. 

Salutato. al suo esordio, con 
fa vore da Mauriac e Aragon, 
questo scrittore non si rico-
nosce in nessun altro autore 
prima di lui — anche se i 
suoi debit! culturali non Ii 
nasconde. Iconoclasta. di-
struttore di idoli. Sollers 
ascrive a suo merito l'inizio 
della « scrittura » moderna e. 
quindi, della c lettura >. Sol
lers sentenzia la fine di ogni 
comunicazione tradizionale e 
con questo Numeri, definite 
« romanzo » solo per una non 
del tutto abbandonata refe-
renza culturale, va oltre nel
la negazione del linguaggio 
convenuto per reinventarne 
un altro. Per S.. le parole 
non devono piu significare 
questa o quella cosa; rinne-
gando. poi, ogni cronologia 
porta avanti una costruzione 
che e puro magma verbale. 

La < scrittura» di S. non 
tende. in alcun modo. ad una 
rappresentazione di un mon
do. secondo lui. abusivamen-
te < ordinate > e « legittima-
to>. Nel 1968. anno di pub-
blicazione di questo tiumeri, 
S., alia domanda quale doves-
se essere il compito dello 
scrittore. rispondeva cosi: 
< Lo scrittore che contesta la 
societa senza fare la critica 
del suo linguaggio e sempre 
recuperato da questa societa... 
Io cerco di disarmare il lin
guaggio borghese ». 

Ma che cos'e questo Nume
ri, pur sempre definito « ro
manzo >? E' un « testo ». sen
za alcun persnnaggio. che non 
raccor.ta. per cosi dire, se 
non la propria storia: di una 
parnla, di piu parole se vo-
gliamo. che sarebbe la voce 
della storia. 

E \ vuole essere. un c te
sto > in divenire. dove si svol-
ge un'indagine oggettiva del 
reale attraverso una operazio-
ne che implica una chiamata 
in causa, concretamente. del 
pensiero e della scrittura. II 
libro si divide in strofe, distri
bute in serie numerate o se-
quenze. corrispondenti le une 
all'uso deirimperfetto — che 
e il metro del racconto, della 
storia — le altre all'uso del 
presente — che attesta. inve-
ce. la frequenza del discorso. 
Sollers utilizza prelievi da al-
tri testi: da Artaud. dal Tao, 
da Lucrezio e da Mam. e che 
gli servono ad allargare il 
campo della scrittura. Gli 
ideogrammi cinesi. che pun-
tualizzano certe strofe. non 
sono per S.. come potrebbe 
sembrare. decorazioni. ma 
strumenti operativi. 

Sollers rompe la prevalenza 
univoca del senso. cosl come 
Parte rappresentativa ha sem
pre fatto. perch6 desidera 
esperire la realta in varie di-
rezioni. in sincrono con un 
tipo di discorso che non ha 
nulla della linearita tradi
zionale. 

Sollers. cterrorista a fred-
do > come lo definisce Alain 
Bosquet o « mistico » della pa-
rola secondo Francois Bott? 
Certamente, molto dell'uno e 
dell'altro. Da qui. qualche ca-
duta in ermetismo della 
< scrittura» che I'intransi-
genza operativa del massimo 
teorico di « Tel Quel > non pud 
evitare. 

Nino Romeo 

RESISTENZA 
ITALIANA 

Tragica 
estate 
sulle 

Apuane 
EMIDIO MOSTI, La Resl-
stenza Apuana, LonganesL 
pp. 277. L. 3200. 

L'« agenda » della « tragica 
estate apuana di sangue » che 
Emldlo Most! ha voluto re-
galarcl a trent'annl dalla ca* 
duta del fascismo e un docu-
mento prezloso che mancava 
ad lllustrare I'opera dei par-
tigian! e la storia degll ec-
cidi perpetratl dai nazifascistl 
a Massa Carrara, unica pro-
vincla ltallana decorata di me-
daglia d'oro al valor militare 
della Resistenza. 

Sono quasi 300 pagine fitte 
di avvenimenti. di date, di fat-
tl, di nomi di uomini e di 
donne noti e sconoscluti: tutti 
protagonist! di tanti episodi 

f lorlosi e oggl, tuttavia, molto 
pesso Ignoti alle nuove ge-

herazioni o qualche volta gia 
messi In dlsparte dalle vec-
chie. 

L'agenda raccoglle sessan-
tanove illustrazioni pressoche 
irledite, gli elenchl finalmen-
te completl delle vittime dl 
tante atrocita, le rlvelazlonl 
soonosciute e le preziose te-
sttmonianze di capi partigiani 
o clttadini che combatterono 
o vldero esplodere tanta inau-
dl̂ a barbarie da parte dei 
nazifascisti capegglati dal bola 
Walter Reder, 11 «monco», 
ancora oggl detenuto nella for-
tezza di Gaeta. 

Ci sono. infine, 1 nomi dei 
paesi e dei borghi montanl 
di quella lunga a marcia della 
morte» che ha inizio nei pri-
mi giorni del maggio 1944 
nella zona delle Alpi Apuane, 
a ndosso della cosiddetta a li-
nea goticau: Sant'Anna dl 
Stazzema, Vinca, Bardine di 
San Terenzo, Valla, Castel-
poggio, Tenerano, BergiolaFo-
scalina, Forno e le Posse del 
flume Frigido. Purono 654 i 
trucidatl, fra essi i Hglioletti 
del compagno Attuoni, assassi-
nati mentre giocavano con un 
pugno di noci, accanto al pol-
laio di Bergiola. 

Peccato che 11 volumetto, 
concepito appunto come cro
nologia della barbarie nazi-
fascista, manchl di una quai-
siasi analisi della questione 
storica della Resistenza: della 
nascita cioe, dello sviluppo e 
del peso che la guerra popo-
lare e partigiana ha avuto an
che a Massa Carrara. Tanto 
materiale raccoito con amcre 
e impegno paziente, cosl si-
gnificativamente ordinate met-
te bene a fuoco l'accaduto 
ma non scava e non pud spie-
gare da solo tutti i fattl. E 
non ci dice perche tanti gio-
vani dl allora, seppure di di-
versa estrazlone e di vari-
strati sociali, poterono tro 
varsi insieme con e senza ar 
mi in pugno a gettare le baa 
di una nuova societa. Eppure 
sappiamo che debbono essere: 
stati questi protagonist! se leg 
gendo il lungo e fulgido elenct* 
delle medaglie d'oro viventi 6 
alia memoria, accanto ai no 
mi dei comunisti Roberto Vat 
teroni, Gino Menconi e Aldu 
Salvettl ritroviamo anche quel 
11 di Werter Cacciatori, Giottw 
Ciardi e don Giuseppe Bertini 

Lo faranno altrl. Noi, nel 
l'attesa che vorremmo non du 
rasse piu cosl a lungo, dob 
biamo essere egualmente liett 
di poter disporre di quest* 
a agenda » pur sapendo che si 
tratta soltanto di una nuova 
bella pagina del grande libro 
Incompiuto sulla Resistenza 
apuana Servira, tuttavia. Lo 
averla fatta usclre proprio in 
questi giorni. se non altro, 
potra essere utile a rinfresca-
re la memoria anche a quantl 
proprio ora rlparlano di n-
mettere in liberta Walter Re
der, il « monco » crimlnale re-
sponsabile di tante Inumane 
atrocita. 

NELLA FOTO: un campo dl 
partigiani sulla d m * Glola. 

SOCIOLOGIA ECONOMICA E DEL LAVORO 

La societa 
conflittuale 

Una ricerca-inchiesta che tenta di fornire un va-
lido contributo alle teorie sulla organizzazione 

in libreria 
Le Internazionali operaie 

ALDO AGOSTI, Le Interna-
zlonall operaie, Loescher, pa
gine 205, L. 1700. 

(Stefano Cingolani) — Nella 
nuova collana « document! del
la storia», la casa edltrice 
torlnese Loescher, la stessa 
che pubbllca la «Rivista di 
storia contemporanea », ha fat
to uscire un'antologia curata 
da Aldo Agosti che raccoglle 
1 document! rlguardantl la fon-
dazione e lo sviluppo, attra
verso i congress! e gli attl 
ufficiali, della prima interna-
zionale, della seconda, della 
terza, della quarta fondata da 
Trotskij e di quelle sociallste 
nel periodo tra le due guerre. 

I documentl pubblicatl sono 
preceduti da una introduzione 

che inquadra storlcamente 
queste tappe dl fondamentale 
importanza per lo sviluppo del 
movimento operaio nel mondo 
intero. 

II volume lnteressante e no-
tevolmente utile soprattutto a 
llvello dldattico, per chi si vo-
glia accostare alio studio della 
storia attingendo al dati e ai 
document! originari, vlene con
cluso da una nota nella quale 
l'autore tratteggia per sommi 
capi una llnea complessiva 
per lnterpretare la parabola 
delle Internazionali, la loro na
scita, crescita, decadenza co
me strumento di - organizza
zione e di direzione della lotta 
dl classe nel paesi capita
listic!. 

II mestiere di padre 
BERNARD MULDWORF, II 
mestiere di padre, Editori 
Riuniti. pp. 178. L. 1000. 

(Giovanni Pietro Lombardo) 
— II libro in questione pos-
siede a nostro avvlso due 
gross! pregi difficilmente ri-
contrabili in pubblicazioni di 
psicologia e dl psicoanalisi. 
Da una parte un'estrema chla-
rezza espositiva che ce lo fa 
consigliare ad un pubblico 
molto vasto (anche balneare), 
dall'altra una lucidita teorlca 
che evidenzia le grosse am-
bigulta dl certe tesi pedago-
giche o Hlosoflche. Prendia-
mo alcuni tern! fra 1 tanti 
punt! stimolanti e interessanti 
del libro. 

Contro coloro che giudicano 
reazionaria una distinzione dei 
« ruoli» paterni e materni nel
la famiglla Muldworf indivi-
dua nella madre il compito di 
fare emergere la sessualita 
(interessante da approfondire 
a questo riguardo 11 rapporto 

madre-bambino analizzato da 
M. Klein e R Spitz) men
tre il padre viene visto come 
regolatore di essa. Infatti la 
« differenziazione tra funzione 
materna e funzione paterna 
non e ne culturale ne sociale: 
essa obbedlsce alle necessita. 
costitutive dello sviluppo del-
l'essere umano originate dalla 
differenziazione sessuale ». 

D'altra parte: a La struttura 
edipica (in cui il padre si 
oppone al sogno di possesso 
esclusivo della madre da par
te del bambino) e la costri-
zione fondamentale grazie alia 
quale Pessere umano diviene 
tale, cosl come la proibizione 
dell'incesto e la regola asso-
luta grazie alia quale le so
cieta umane sono per l'ap-
punto societa umane». « II 
mestiere di padre» stabllisce 
insomma sulla base delle 
scienze psicologiche alcuni 
punti fermi contro l'idealismo 
della pedagogia libertaria e 
antiautoritaria. 

II 29 luglio del 1900 
EMILIO JONA, SERGIO Ll-
BEROVICI, II 29 luglio del 
1900. (Material! originali — 
canti, testimonianze. docu-
menti — per un uso espres-
sivo, didattico. drammatur-
gico della cultura di base e 
per la storia di un regicidio). 
Librodisco.Edizioni del Gal-
lo. Dischi del sole. 

(Sergio Boldini) — Ci sem-
bra opportuno segnalare qui 
!1 lavoro di Jona e Libero-
vici, non tanto per 1'argo-
mento dei cant! anarchlci, or
mai riproposti piu volte in 
libri e dischi, quanto per la 
messe veramente notevole di 
document! — oral! (trascrltti), 
manoscrittl e a stampa — 
raccolti nell'album che accom-
pagna 11 disco (DS 1018/20) e 
per il modo originate della 
loro sistemazione critica, Essl 
sono infatti organizzati in a no-
ve sequenze che sono una pro-
posta dei compilatori per indi-
rizzare 1'ascolto e la lettura 
piuttosto che sulla cronologia 
dei fatti..., su alcuni nuclei 
o temi intern! alia struttura 

della cultura di base... che 
stimolino l'ascoltatore-lettore 
ad awicinarla, a riconoscer-
ne l'esistenza e rau'tonomla...». 
E se 1'ascolto non sempre fa
cile del disco — per i canti 
e le testimonianze di molti 
anziani d'altronde preziosi — 
pud limltame l'approccio po-
polare, e da dire che chi vi 
s'impegn! ne realizza uno 
spaccato del modi complessi, 
vivi, spesso contraddittoril con 
cul le classi subalterne hanno 
vissuto eventi, lotte, guerre. 

I cento rami In cut vive dl-
versamente 11 canto popolare 
che comincia «II 29 luglio...» 
dimostrano una volta di piu, 
per converso, quella serena 
selezione dei valori umani per 
cui, pur nell'ambivalenza di 
atteggiamenti popolari pro e 
contro Bresci, nulla rimane 
della oPreghiem della Regi-
na Margherita » scritta da lei 
e tanto propagandata: nei fo-
gli volant!, nei canti e nelle 
voci del popolo rimangono, di 
quel tempo, la polenta, la 
pellagra e la lotta di classe. 

La scuola nei fossi 
A. ZAMPOLINI, La scuola 
nel fossi, Armando, pp. 175, 
L. 2000. 

(Fernando Rotondo) — Nel 
la sua prima opera narrativa 
l'autore, un direttore didatti
co, racconta la storia di un 
maestro in una delle piu po-
vere zone del retroterra mar-
chigiano. Attraverso la tra-

sfigurazlone letteraria dl una 
evidente esperienza autobio-
grafica viene filtrata la de-
scrizione, e implicitamente la 
denuncia, della fondamentale 
condizione di sottosviluppo del
la scuola apovera», quella 
a nei fossi» appunto. Una rea-
ta che ancora oggi e meno 
rara di quanto comunemente 
si creda, 

MINO VIANELLO, Contri
buto alia teorla classica del-
I'organizzazlone, Franco An
gel i, pp. 634. L. 12.000. 

Partendo da una ricerca sul-
1'assistenza infermieristica in 
Italia, questo libro tenta di 
fornire validi contributi alle 
teorie sull'organizzazione, a 
tutta quella tematica, cioe, 
che gli economisti e i socio-
logi borghesi hanno sempre 
tentato di monopolizzare. 
Astraendo e destoricizzando 
un passo di Weber, essi han
no sempre cercato di pre-
sentare quest'autore solo co
me un difensore dell'ordine 
esistente, non vedendo, o non 
volendo vedere, la possibilita, 
partendo proprio dalle sue teo-
rizzazioni, di un'analisi stori-
co-materialistica della societa 
e della sua organizzazione. 

Nella teoria classica dell'or-
ganizzazione i presupposti 
ideologici sono evident!: un si-
stema tende o deve tendere ad 
essere integrato, essendo alia 
sua base l'armonia degli inte-
ressi. I rapporti interni al 
sistema sono concepiti come 
armonia tra parti di un tutto 
e volti a realizzare gli inte-
ressi comuni; ne deriva che la 
conflittualita tra le classi e 
decretata inutile e la pace so
ciale viene proposta come so-
luzione per i problemi di tutta 
l'organizzazione e delle sue 
singole parti. Questa visione 
dei rapporti sociali e stret-
tamente funzionale agli inte-
ressi della classe dominante; 
ed e evidente l'interesse della 
teoria classica dell'organizza-
zione per la gerarchia, stru
mento necessario di efficienza 
e di stabile dominio dell'elite. 

In realta dietro la concezio-
ne per cui il conformismo h 
la fonte della felicita, si cela 
una societa classista e repres-
siva. II taylorismo nasce, al
lora. dalla necessita di au-
mentare la produttivita e di 
ridurre le tensioni sociali: e 
il concetto della eliminazione 
della «discrezionalita » del-
1'operaio. rendendolo una ap-
pendice della macchina, e la 
teorizzazione della massimizza-
zione della produttivita. La so
cieta e ridotta ad una ap-
pendice del sistema produttivo 
fondato sul perseguimento del 
profitto, nella cui logica l"uo-
mo e costretto a vendersi sul 
mercato come una merce qual-
siasi. L'armonia degli inte-
ressi delle parti e quindi mol
to lontana, anzi struttural-
mente irraggiungibile. Per 
l'autore, quindi. e il muta-
mento non la conservazione 
dello status che deve essere 
alia base della societa. 

Questa ricerca quindi, pur 
partendo da una base compo
site e molto particolare. come 
quella ospedaliera. tende a di-
mostrare in concreto, non cer
to con un'indagine psicosocio-
logica o puramente sociolo-
gica, cosa sia in realta la 
contraddizione tra forze pro-
duttive e rapporti di produ-
zione, cosa sia oggi la « presa 
di coscienza e forse soprat
tutto cosa significhi nella 
realta < alienazione >. 

L'autore e i suoi collabora-
tori, attraverso un'attenta e 
illuminata analisi dei dati pre
sentati in questo volume, cer
cano infine di far scaturire da 
questa ricerca-inchiesta come 
le deficienze della nostra so
cieta non dipendano da sem-
plici e rimediabili deforma-
zioni, ma dalla sua stessa na-
tura conflittuale di societa 
divisa in classi. 

Luca Marota 

CLASSICI DEL PENSIERO SOCIALISTA 

II sistema teorico di Marx 
Teorie sul 
plusvalore 

KARL MARX, Teorit sul 
plusvalor*. vol. II, Editori 
Riuniti. pp. 646. L. 6.000. 

I I tanto atteso I I volume 
delta edizione critica delle 
« Teorie sul plusvalore a e ap-
parso in questi giorni • cura 
di L. Ptrini: esso fa seguito 
a distanza di piu di dodid 
anni al primo volume splen-
didamente curalo da G. Gior-
gietti. Come e noto il lettore 
italiano dispone sin dal 19SS 
nei tipi Einaudi sotto il titolo 
di c Storia delle dottrine eco-
nomicne » dell'edizione com-
plela delle • Theorien uber 
den Mehrwert > condoMa perd 
secondo il testo che K. Kaut-
sky pubblicfr tra il 1905 e il 
1910. Aruiche attenersi ai ma
noscrittl lasciati da Marx, 
Kautsky ordin6 arbitrariamen-
te tutta la materia secondo 
un ordine puramente cronolo-
gico e presuntamente • tiste-
matico». E* evidente che la 
scorrettezza di Kautsky non * 
puramente filologica ma rivela 
I'ottica con cui Kautsky • la 
I I Intemazionale lessero Marx 
(dr . per tutto ci6 • in parti-
colart per il problema delta 
connesslone tra logica e sto
ria nel IV vol. del « Capitale * 
la rlcordata Introduzione del 
Giorgetti). 

La teoria del valore, i problemi del primo e del terzo libro 
del «Capitale», la controversia sul crollo del capitalismo 

LOUIS B. BOUDIN, II siste
ma teorico di Marx, Napo-
lcone, pp. 325, L. 2800. 

Pubblicato nel 1907, il Si
stema teorico di Marx si si-
tua in un periodo di relativa 
stability teorica del marxi
smo. Per un intero decennio, 
dopo la pubblicazione del li
bro dl Tugan-Baranovskij. Stu-
di per la teoria e storia delle 
crisi commerciaU in Inghfl-
terra, e gli important! artt-
coli critici di Schmidt (1901) 
e di Kautsky (1903). non venne 
presentata nessuna tesi par-
tlcolarmente nuova per la con
troversia sul crollo del capi
talismo. Solo nel 1913 quando 
Rosa Luxemburg lancera la 
sua bomba, 11 dlbattito ripren-
deri, piu acceso che mal. II li
bro di Boudln (per maggiori 
notlzie su questo autore, poco 
conosciuto in Italia, si veda il 
recente libro di Camporesl, 
II marxismo teorico negli 
USA) pud essere conslderato 
un tentativo di ststematizzare 
le risposte del maggiori teo
ricl marxlstl al critici dl Marx 
offrendo cosl un quadro org» 
nlco sla della teoria dl Marx 
che delle sue lnterpretazlonl. 

La parte centrale del libro, 
come si comprendera facll-

; mente, e dedicata alia teoria 
del valore, ai problemi del 
primo e del terzo libro del 
Capitale, e alia controversia sul 
crollo del capitalismo. Nella 
trattazione della teoria del va
lore, e del problema della 
trasformazione, assume un va
lore preponderante la parte 
dedicata alia confutazione del 
marginalismo e quindi del suo 
maggiore esponente, Eugen 
von Bdhm-Bawerk. La rispo
sta di Boudin al «Marx della 
borghesia* e sostanzialmente 
una ripresa dell' argomento 
usato da Kautsky nelle sue 
Dottrine economiche di Karl 
Marx, del 1887 (il libro e 
stato tradotto recentemente da 
La terza col titolo Introduzione 
al pensiero economico di Marx 
e ne abblamo gia parlato su 
questa pagina). un argomento 
che ritroviamo anche in Dobb. 
La teoria del valore e come 
la legge della caduta dei gra-
vi: essa e un'osirazione (nel 
senso della legge scientifica), 
e «ogni astrazione resta sem
pre una approsslmazione alia 
realta» (Dobb). H valore non 
coincide col prezzl come la 
caduta dl un grave nella real
ta non coincide con la ca
duta del grave in laboratorlo. 
Sono noti i limit! di questa 

risposta, tuttavia non possia-
mo occuparcene in questa se-
de, e la discussione e ben 
lungi daU'esser chiusa. In que
sto senso, il libro di Boudin 
e un altro tassello del gigan-
tesco puzzle, 

L'influenza di Kautsky si av-
verte anche nella trattazione 
della controversia sul crollo. 
Boudin accetto — dice Sweezy 
— «un'immatura teoria ba-
sata sul sottoconsumo». Egli 
era sicuro che le crisi doves-
sero svilupparsi in maniera 
sempre piu aspra e che vi 
fossero limiti obiettivi alia 
espansibilita del capitalismo. 
Secondo Boudin il sistema ca-
pitalistico rappresenta un osta-
co!o alia produzione e una 
dissipazione di cid che e gi4 
stato prodotto. Esso e perci6 
diventato storicamente impos
sible anche se meccanica-
mente pud essere ancora pos
sible. «La somigllanza tra 
questa opinione e quella •» 
spressa da Kautsky nella sua 
critica a Tugan — dico 
Sweezy — e manlfesta», seb. 
bene la teoria del sottoconsu
mo di Boudin sia «plu spie-
catamente primitiva* dl quel* 
la di Kautsky. 

Luciano Alba 


