
libri 
•+*****~~m 

I'Unita - gloved) 9 agosto 1973 . Pag. 3 

NARRATORI ITALIANI: LA CAPRIA 

La coscienza 
frantumata 

« Amore e psiche», un'opera manieristica per 
quanto squisitamente elaborata, ripropone I'or-
mai classico tema dello sdoppiamento e della 
disgregazione deirindividuo che fugge la realta 

RAFFAELE LA CAPRIA, 
«Amore e psiche», Earn-
piani, pp. 163, L. 1.500. 

II romanzo novecentesco ha 
esplorato a lungo il tema 
dello sdoppiamento e disgre
gazione della coscienza indi-
viduale: soverehiato da una 
realta oppressiva. il personag-
gio non 6 piu in grado di 
riconoscersi nelle azioni che 
continua meccanicamente a 
compiere, e fugge entro se 
stesso, fra sogni e incubi. in 
uno sforzo estenuante di ri-
salire alle origini esistenziali 
dell'angoscia. errando alia ri-
cerca d'un significato di au-
tenticita per la sua presenza 
nel mondo. Impostato su una 
ripresa di questi motivi or-
mai classici, Amore e Psiche 
di Raffaele La Capria si qua-
lifica anzitutto come un'ope
ra manieristica. per quanto 
squisitamente elaborata. 

II libro e costruito con sa-
pienza: un impianto narrativo 
disarticolato e mobilissimo, 
procedente per svolte, con-
trasti, parallelismi. al quale 
si contrappone una scrittura 
tenuta invece sotto fermo con-
trollo, in una tersita priva 
di ridondanze compiaciute. II 
risultato migliore di questa 
accortezza tecnica sta nel rag-
giungimento di una commi-
stione inestricabile tra il pia
no della realta oggettiva e 
quello puramente interiore: i 
fatti esterni trapassano di con-
tinuo senza sforzo nelle proie-
zioni immaginarie di un'in-
quietudine febbrile. 

Siamo in un clima di am-
biguita che si sottrae a ogni 
verifica razionale. Cosi acca-
de anche per l'awenimento 
capitale del romanzo, l'esplo-
si(ne di una bomba durante 
una manifestazione antifasci-
sta: il lettore non sa se sia 
stato il protagonista a pro-
vocarla involontariamente, 
lanciando un sasso contro la 
propria immagine riflessa in 

LETTERE 
A FELICE 

Kafka 
insetto 
crudele 

ELI AS CANETTI, c L'aL 
tro processo - Lettere di 
Kafka a Felice >, Lon-
ganesi. pp. 164. L. 2J200. 

Coscientlssimo del suol 
mali ma non per questo su-

t scettibile di guarigione, at-
' tratto come un mito dalla 
possibility dl ottenere an-
ch'egii, l'escluso dal piu pic
colo risultato, niente dl 
meno che la normality, e 
quella normalita centrale 
dell'eslstenza che e il ma
trimonii), il vivere fiducio-
si in, almeno! un altro es
sere, Franz Kafka tento 
questa per lui sovrumana 
impresa insieme a una ra-
gazza plccolo-borghese, Sa
na, attiva, ben sistemata 
nella vita: Felice Bauer. 

Kafka dovette ammirare 
in Felice proprio la norma
lita attiva, la mancanza di 
quel vasto regno psicolo-
gico dove egli invece s'ag-
girava come un sovrano 
pazzo. Felice non aveva 
mille volonta e quel che 
diceva non era frantumato 
da innumerevoli possibili
ta awerse: desiderava met-
tere su famlglia e. ipotesl 
allucinante, forse dare un 
figlio al genio della sterlli-
ta, al non padre per eccel-
lenza. E tuttavia chi rite-
nesse Kafka vittima di un 
amore a cui egll non re-
puta d'aver la forza per 
dar seguito essendo troppo 
arduo vivere contro le oscu-
re potenze per sfidarle per-
fino con un matrimonio e 
i carichi d'esso, sbagllereb-
be. La vittima e Felice piu 
che Franz. Quest'ultimo ln-
fatti con la "malvagita" 
che i malati si concedono 
visto che soffrono piu de
gli altii, spinge Felice alle 
soglie della mitica norma
lita per poi rinfacciarglle-
la come un ben misero de-
stino per lui, il grande de-
relitto! Inoltre spietato 
nella sua vocazione di scrit-
tore lascia Felice alle so
glie della sua esistenza piu 
profonda. delusa, mentre 
egli trova nel poter lamen-
tarsi con la parola della 
vita una salvezza quasi reli-
giosa. 

Ellas Canettl, nel coglte-
re e finemente commentare 
le lettere di Kafka, ci d l 
occasione di rivedere I 
molti aspetti dl una perso-
nallta della quale forse non 
s'e analizzato quanto meri-
ta non tanto il terrore d'es-
sere riflutato dall'lntero 
mondo ma I* volenti dl ri-
fiutarlo, l'odk) ostlnatissi-
mo contro il mondo. 11 di-
fenders! da esso, anzi do-
minarlo acrlvendo. Un 
Kafka demonlaco e crude
le oltre al Kafka 'insetto'. 

Antonio Sacca 

uno specchio stradale. o se 
responsabile dell'attentato sia 
il suo amico Gianni, mala to 
psichico e incline al nichili-
smo protestatario; d'altronde 
non e chiaro neppure se que
sto Gia.vii esista davvero. e 
non si tratti solo di un alter 
ego 

Come die sia, vissuto effet-
tivamente o rjsolto in una 
fantasticheria visionaria. il ge-
sto ha un potere liberatorio: 
il protagonista se ne sente 
tratto a riconciliarsi con se 
stesso, lornando a vedere il 
mondo con serenita innocen-
te: guarda la sua bambina 
e si immedesima nello sguar-
do di lei. « che parte da zero, 
che destituito d'immagini e 
di pensieri, di parole e di 
concetti, fissa immobile ogni 
cosa — senza batter ciglio. 
E sente che alia perfezione 
di quell 'occhio corrisponde la 
perfezione del mondo che 
quell'occhio vede ». 

II nucleo ideologico del ro
manzo e dunque in una esal-
tazione dell'atto subitaneo e 
irrevocabile, dettato dall'istin-
to ma lungamente desiderato, 
tale da restituire all'individuo 
la plena disponjbilita di se: 
« avrebbe potuto liberarsi del 
mondo e di se stesso. di tutto 
cio che e stato fatto di lui, 
non per annientarsi ma per 
saltar fuori dalla reclusione 
della vita determinata. vivo 
come un pesce, nel mare im
mobile dell'esistenza ». Anche 
questo non e un motivo ine-
dito: ne parlavano gia i sur-
realisti e i decadenti, a ini-
zio secolo. Solo che per i 
primi il delirio terroristico 
era la forma paradossale d'una 
istanza di rivolta collettiva, 
non contro tutti ma in nome 
di tutti; i secondi invece di-
scorrevano del delitto gra-
tuito come mezzo supremo 
per la libera affermazione del 
singolo. 

L'originalita di La Capria 
sta nell'estendere il gioco del-
Ie ambivalenze anche ai due 
poli di un dibattito cosi im-
pegnativo. Ma proprio qui la 
sua disinvoltura cede: la par
te finale del romanzo e assai 
piu fiacca rispetto alia prece-
dente, con il venir meno sia 
della levita di contrappunti 
ritmici sia della sorta di ila-
rita drammatica che ne aveva 
sorretto le pagine. L'ambigui-
ta della struttura crolla. per 
cosi dire, su se stessa: resta 
solo un improbabile residuo 
idillico. 

II lettore ne trae conferma 
di quanto sia sempre rischio-
sa 1'evocazione dell'irrazio-
nale: la dove tutto si equi-
valga, dentro e fuori. deter
minate e indeterminate allu-
cinazione e fisicita, anche i 
termini di riferimento basila-
ri dell'universo sociale, pro-
gresso e reazione. possono 
smarrire ogni senso alternati
ve per oonvertirsi indifferen-
temente l'uno nell'altro. Simi-
li apprensioni assumono mag-
gior peso oggi. quando la 
narrativa piu o meno speri-
mentale e avanguardistica si 
accosta ai fenomeni della con-
testazione. della protesta gio-
vanile, del disagio intellettua-
le sull'orizzonte del tramonto 
dei valori etici e di costume 
tradizionali. 

Certo. e importante che i 
Ietterati se ne approprino; e 
per farlo. e necessario ricor-
rere a strumenti adeguati. nel 
metodo e nel linguaggio. Ma 
il punto e che 1'approccio 
a una materia di tale incan-
descenza pud esser guidato 
dinamtcamente da un'intenzio-
ne conoscitiva. volta a scor-
gervi. sia pure in controluce, 
la tensione verso una socia-
lita migliore: oppure pud de-
clinare a una nuova forma 
di culto dell'azione violenta. 
mito e risorsa ben noti di 
un vitalismo incontrollato. 

Del resto questo criterio di-
stintivo vale per tutta la cul-
tura letteraria di stampo avan-
guardistico. Poco utile appare 
considerare questa produzjone 
come un insieme compatto, 
da anatemizzare o assolvere in 
blocco, magari secondo la fal-
sariga ormai superata deD'op-
posfztone tra impegno e di-
simpegno. Piu fruttuoso e ve
rifica re quali opere ed autori 
portino anche sul terreno del-
1'informale. del simbolismo 
onirico, persino della pura ri-
cerca linguistica una esigenza 
dordine critico: e quali in
vece adeguino un'alta tecno-
logia stilistica ad una rap-
presentazjone mimeticamente 
passiva del caos d'una civilta 
fallimentare. Resta inteso che 
il criticismo si esprime an
che nell'intransigenza della ne-
gazione. nell'urlo e nello sber-
leffo; 1'essenziale e che con 
i disorganici rapporti umani 
del mondo tardocapitalistico 
ci si incontri e si soontri 
per misurarne 1'inautenticita. 
non per mistificarla in nome 
di un ritorno al primato as-
soluto dell'io, comonque ma-
scherato, e sotto qualsjasi ali
bi si presenti. 

Vrttorio Spinazzola 
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I disegni politici di Caruso 
(W.S.) — I disegni e la graflca mili

tants di Bruno Caruso sono ormai cosi 
noti da costituire dawero • una costante 
politlca e ideologica nella quotldiana lot-
ta contro il fasclsmo e il capitalismo. Da 
Portella della Ginestra al ghetti del ne-
ri USA; dalla rivoluzione cinese alia lot-
ta del vietnamiti contro I'aggressore ame-
ricano e alia fine del Che. sono decine e 
decine di disegni raccoltl in questo vo
lume (Disegni politici di Bruno Caruso • 
Dedalo libri, con una introduzione di 
Roberto Giammanco) lungo il quale si 
snoda il filo rosso della rivolta e delle 
battaglie politiche di questi ultimi venti 
anni. 

Le immagini sono, come sempre nei la-
vori di Caruso, a crude, disadome, nella 
loro aderenza al piu coerente realismo o 
deformate nello sforzo dl esprimere fino 
in fondo la follia e l'orrore», scrive giu-
stamente Roberto Giammanco nella pre-

sentazione. Le orride bocche spalancate 
dei mafiosl, gli occhi profondi. sereni, o 
rabbiosamente fieri dei martiri e dei com-
battenti per la liberta, appaiono, ogni 
volta, resi con un segno forte e preclso, 
senza tentennamenti e mezze misure. 
Conservando una propria autonomia e-
spressiva e moduli personalissimi di ri-
cerca, Caruso, senza dubbio, ha fatto sua 
la lezione dei grandi come Grosz e Hear-
tfield che negli anni '30. nella Berlino 
dove il nazismo stava ormai per vince-
re, dist'gnavano e fotomontavano cartel-
li, manitesti politici e giornali murali che 
poi gli operai della citta portavano In 
giro nel corso degli scontri con la po-
lizia o con gli uominl dl Hitler. II Ubro 
di Caruso non e quindi la riscoperta di 
un artista, ma la conferma di un impe
gno morale e politico portato avanti con 
rigore e coerenza. 

Nella foto: «Occupazione delle terre 
incolte» 1957. 

PROBLEMI DEL LAVORO 

Lotte operaie 
alia FIAT 

LUCIO LIBERTINI, « La FIAT ne
gli anni '70 >, Editori Riuniti, pp. 
292. L. 1.200. 

(Stefano Cingotani) Dove va l'industria 
dell'automobile, come si sta strutturando 11 
piu grande > monopoUo italiano? Giovanni 
Agnelli nella ormai nota intervista all'Espres-
so del 19 novembre dello scorso anno, trat-
teggid cosi la strategia, del gruppo: «Alla 
lunga ci trasformeremo in un'impresa che; fi-
nanzia, monta e distribuisoe un prodotto i 
cut pezzi costitutivi verranno da aree molte-
plici, secondo le possibilita e le convenlenze 
di mercato. C'e di piu: tra due o tre anni le 
automobili prodotte da aziende estere su no-
stre licenze laggnngexanno m cifra le auto 
prodotte dtrettamente dagli stabilimenti 
Flatw. . , 

Proiezione intemazionale. concentrazione e 
aumento del peso del capitale finanziario: 
queste tendenze vengono • analizzate nel li
bro di Libertini. Nei due capitoli iniziali 
viene tratteggiata la espansione del monopo
Uo nel dopoguerra (la produzione di auto
mobili e passata dalle 118 mila del '50 al mi-
lione 639 mila del 72, il fatturato da ISO nri-
liardi a 2.080 miliardi, i dlpendenti da 70 
mila a 190 mila) e la sua coUocazione sul 
piano internazionale, nonche le prospettlve 
di sviluppo delllFI-Fiat. H resto del capitoli 
e dedicate invece aile lotte della classe ope-
raia degli ultimi anni, alia crescita della sua 
coscienza, e della sua capacita di incidere 
sulle scelte complessive per modificarle. Le 
lotte per «un nuovo modo di fare l'automo-
bUev, oosi, harmo spinto non solo verso una 
modifica, seppur parziale. deU'oxganizzazione 
del lavoro della FLAT ma anche verso un 
dirottamento dl parte degli investimenti del 
monopolio nel Mezzogjomo. Libertini esami-. 
na inoltre lo sviluppo nuovo del sindacato e 
del parttto comunista, dialetticamente cau
sa ed effetto della maturazione complessiva 
della classe operaia FIAT. 

PENSIERO SCIENTIFICO 

II fondamento 
di Paracelso 

Teof rasto-Paracelso Paragrano, a 
cura di Ferruccio Masini, Laterza. 
pp. 180. L. 1.200. 

(Gianfranco Berardi) Verso Ja fine del 1528 
a Theofrhast Bombast von Hohenhelm, det-
to con una latinizzazione Paracelso (termine 
che forse signifies anche «al di sopra di 
CeIso», il Cicerone della medicina romana), 
il oonsiglio cittadino di Norimberga conces-
se rautorizzazione a pubblioare alcuni scrit-
ti sul modo di curare il morbus gallicus (si-
fillde) nei quali veniva contestato il valore 
terapeutico del guaiaco (un albero delle An-
tille) ed esaltato come farmaco piu efficace 
il mercuric. La cosa non piacque ai Fiigger, 
i celebri banchieri tedeschi i quali stavano 
accumulando grossi guadagni proprio knpor-
tando guaiaco dall'America. Le loro pressio-
ni e quelle dei doctores per cosi dire « guaia-
chianin costrinsero Paracelso ad astenersi da 
ulteriori pubblicazioni. Nacque cosi il Para
grano — pubblicato postumo — come rea
zione polemica alia proibizione e come atto 
di accusa contro i falsi medici accusati di 
negare alia medicina il suo vero a fonda
mento» sul quale poggiare diagnosi e tera-
pia, e dl attenersi invece alia sola autorita 
del test! aristotelici o galenici. Tale fonda-
mento Paracelso erigeva su quattro colonne 
(investigazdane naturale, filosofia, astronc-
mia. alchimia ed etica) proponendo il pri-
mo metodo terapeutico di tipo omeopatico. 

II valore del testo nella storia del pen-
siero sdentifico e filosofico e ben delineato 
nella nota introduttiva di Ferruccio Masini 
che insiste soprattutto sulla natura arina-
scimentale e baconiana» di Paracelso, cioe 
sulla sua tendenza incessante a ricercare 
sempre «la riprova dei fatti n. Va ricordato 
che Paracelso fu autore anche di una serie 
di scritti etico-politici (anch'essi - recente-
mente presentati da Laterza a cura di Nico-
lao Merker) il cui valore sta nel fatto che in 
alcuni punti mtegrano il oomrunismo di Tho
mas Muntzer (evangelicamente ristretto alia 
sola distribuzione dei beni) con proposte di 
socializzazione cooperativistica della produ
zione. 

RICERCHE DI STORIA CONTEMPORANEA 

L'eversione <<legale» 
L'opera di K.D. Bracher, apparsa in lingua originate nel '1969, 
ha segnato una tappa importante negli studi sul fenomeno 

1 dell'ascesa e del dominio del nazional-socialismo in Germania , 

KARL DIETRICH BRACHER 
a La diitatura tedesca >. Ori-

. gini, strutture, conseguenze 
del nazionalsocialismo, I I 
Mulino. pp. XXIV + 745, Li
re 10.000. 

ELIOT BARCULO WHEA-
TON, c Le origin) del na
zismo », Vallecchi. pp. IX + 
490. L. 4.500. 

II volume di KX>. Bracher 
che viene oggi fatto conosce-
re ai lettori italiani (la pri
ma edizlone tedesca e del 
•69) ha segnato una tappa 
importante negll studl sulla 
Germania nazlsta. SI tratta 
di una sintesi di ampio re-
spiro. costrulta attraverso la 
elaborazione e l'organlzzazio-
ne crltlca delformai abbon-
dantisslma letteratura eslsten-
te suH'argomento, secondo una 
preclsa llnea interpretatlva. 

Assai netta e la contesta-
zlone, da parte del Bracher, 
della tesi « mistlficatrice » ed 
opportunista, largamente dif
fusa nella RFT durante 11 pe-
rido adenaueriano (ed oltre) 
e sostenuta fra gli altri da 
uno studioso « autorevole » co
me il Ritter, per la quale il 
fenomeno dell'ascesa e del do
minio del nazionalsocialismo 
si rlduce o all'opera di un 
«genio malvagio» o ad un 
« disgraziato incldente». Co
me sottolinea nell'introduzio-
ne Alberto Aquarone, l'auto-
re si rifiuta anche di «dis-
solvere neirambiguita dl cer-
ti discorsi sulle tendenze e 
controtendenze di lungo pe-
riodo nella evoluzione della 
Germania moderna Tindivi-
dualita storica. propria e ir
refutable, in tutti i suoi trat
ti piu qualificanti, del regi
me hitJeriano» e, quindi, non 
accoglie le interpretazioni di 
Vermeil o dl Schirer che, a 
suo avviso. conducono ad una 
visione deterministlca della 
tragedia: tuttavia, il proble-
ma della « continuity » e delle 
«persistenze» e ben presen-
te in tutta la ricerca. 

II nazionalsocialismo — 
scrive il Bracher, contro le 
generiche e piu che dlscuti-
bili «tipologie» del fascismo 
« alia Nolte » — fu la « forma 
speclficamente tedesca della 
reazione antidemocratica eu-
ropea», l'estremo sbocco del
la evoluzione politlca e socia
le dello Stato tedesco nei se-
coli XIX e XX. «Quattro 
grandi nessi evolutivi» ne co-
stituirono i presupposti «specl-
ficamente politici»: la parti-
colare poslzione e la partico-
lare coscienza dei tedeschi di 
fronte alia rivoluzione fran-
cese (cioe la frattura che si 
verified agli inizi del XIX se
colo fra il pensiero politico te
desco e quello occidentale); il 
fallimento della rivoluzione 
del 1848 e la sua conseguen-
za, la «rivoluzione daU'alto, 
nazlonale e conservatrice, di 
Bismarck»; i problem! strut-
turali interni del nuovo Reich 
ed il suo slanclo verso il do
minio mondiale nella guerra 
del 1914-'18; infine, la profon
da delusione per la sconfitta, 
che fece della repubblica di 
Weimar, travagllata dalla cri-
si postbellica, il atrampolino 
di lancio» della dittatura hl-
tlerlana. E tuttavia — affer-
ma con forza il Bracher — 
la «via al Terzo Reich» non 
era inevitabile: a solo la ma-
nipolazione di un movimen-
to politico radicalen con ap-
poggi potenti ad ogni livello 
della societa e dello Stato riu-
scl a saldare insieme quello 
a aeglomerato eclettico di idee 
e dl concezioni, di raporesen-
tazioni e di desideri, di emo-
zioni della piu diversa origi-
ne» che caratterizzava l'opi-
nione pubblica conservatrice 
tedesca degli «anni venti» e 
degli «anni trentan. 

Viene posta, cosi, la que-
stione delle dirette responsa-
bilita dell'intera classe diri-
gente, delle sue istituzioni, 
dei suoi a corpi separati», per 
1'awento del regime hitleria-
no e per il suo consolidamen-
to al potere. Va detto, pero, 
che la preoccupazione di evi-
tare una spiegazione a mono-
casualen del fenomeno (e fra 
le splegazioni monocasuali — 
sostiene, in modo tanto aprio-
ristico, quanto arbitrario, lo 
autore — sarebbe anche l'in-
terpretazione marxista, che 
sempliclsticamente si limite-
rebbe ad erintendere il siste-
ma nazionalsocialista come 

un mero prodotto del capita-
lismo monopolistico») porta 
ad una sottovalutazione del 
ruolo gluocato dal grandi po-
tentati economic! nell'organiz-
zazione del Terzo Reich. Bra
cher accredita infattl la tesi 
secondo la quale il nazional
socialismo fu essenzialmente 
un movimento di cetl medl, 
antlcapltallsta oltreche antl-
socialista ed anticomunista. 
con contenutl « rivoluzionari» 
voltl alia distruzione (anche 
al livello delle stricture eco-
nomiche) di tutto il slstema 
preeslstente. Ma Hitler pote 
assumere il potere e creare il 
Terzo Reich solo per mezzo 
della cosiddetta «rivoluzione 
legale», cioe grazie all'appog-
glo diretto e consapevole del
le class! dominant!, in partl-
colare del gruppl monopoli
stic! e finanziari che nella di-
vinizzazlone dello Stato auto-
ritario ed onnipotente e nel-
l'ldeologla interclasslsta e raz-
zlsta volkisch vedevano ga-
rantlti da un lato la repres-
slone controrlvoluzlonaria al-
rinterno, d'altro lato il rilan-
cio dell'espanslone Imperial!-
stica all'esterno. 

II «compromesso» reallz-
zato nella prima fase del re
gime ed il conseguente « dua-
lismo di poterl» che contrad-
distinse fino agli anni di guer
ra gli «equilibri» della Ger
mania nazlsta (asslcurati dal
la « mediazione » del Fuhrer-
prinzip) — ritiene perd il 
Bracher — erano provvisorl 
e dovevano essere superati do-
po il conflitto con la costru-

zlone di un nuovo mostruo-
so e compluto slstema dl do
minio: lo «Stato delle SS». 
Tale constatazlone non da 
tuttavia concretezza storica al-
l'ipotesl di una possiblle con-
trapposlzione globale: anche 
perche lo «Stato delle SS» 
— che peraltro non si confl-
gurava certo come uno Stato 
«antlcapltallstico» — tentd 
dl emergere « autonomamen-
te» soprattutto dopo l'aiten-
tato ad Hitler del luglio '44, 
quando il destino del Terzo 
Reich era gia segnato e lo sta
to maggiore e gli apparati na-
zisti si avvolgevano sempre 
piu nella loro velleitaria fol
lia, mentre molti del centri 
di potere che II avevano favo-
rlti ed utlllzzati incomincia-
vano a distaccarsene, cercan-
do una via d'uscita. 

* * * 

Di minore rilievo e 1! li
bro di E.B. Wheaton, ex-mu-
sicista, poi agente del servizl 
segreti americani di contro-
splonaggio, dedicato alle ori
gini del nazismo. Si tratta 
di una ricostruzlone mlnu-
ziosa, in alcune parti crona-
chlstica, della fase cruclale del
la « rivoluzione » hitleriana, 
del '33 alle leggl di Norim
berga (1935). La superficiale 
ispirazione ideologica dell'au-
tore, d'altronde, non facilita 
l'esatta comprensione del si
gnificato della crisi tedesca di 
quegli anni e degli avvenl-
mentl che l'accompagnarono. 

Mario Ronchi 

FILOSOFIA POLITICA: LUKACS 

L̂ uomo e 
la rivoluzione 
I fondamenti delPontologia nel 
pensiero del filosofo ungherese 
6Y6RGY LUKACS, iL'uo-
mo e la rivoluzione >, Edito
ri Riuniti, pp. 83, L. 900. 

I due test! che vengono 
presentati In questo Ubro — 
Le oast ontologiche del pen
siero e dell'attivita dell'uo-
mo e Su Lenin e il conte-
nuto attuale del concetto di 
rivoluzione — appartengono 
agli ultimi anni dell'attivita 
politico-filosofica di Lukacs. 
II primo, inedito in Italia, e 
di particolare interesse per
che presenta a grand! linee 
I fondamenti dell'ontologia 
lukacsiana ancora in gran 
parte da conoscere. s i trat
ta dell'intervento che Lukacs 
doveva leggere al congresso 
mondiale dl filosofia che si 
tenne a Vienna nel 1968 e 
al quale, poi, non partecipo. 
H secondo e 11 testo dl una 
intervista che l'A. concesse 
alia televislone ungherese nel 
1969 e gia apparso su a Rina-
scitav (1972/44) con un com-
mento dl Cesare LuporinL 

Comune al due testi, co
me fa notare Luciano Grup-
pi nell'interessante prefazio-
ne, e un'acquisizione dl fondo 
rispetto alle opere giovanili: 
II riconoscimento dell'esisten-
za deH'oggettivita indipenden-
te dal pensiero. nOgni esi-
stente — afferma Lukacs — 
deve essere sempre oggetti-
vo», dove l'oggetto non e 
considerato in modo statico, 
bensl — in polemica col neo-
positivismo che isola i feno
meni gli uni dagli altri — 
come «parte motrice e mos-
sa di un complesso concreto ». 
Riconoscere l'oggettivita non 
signlfica tuttavia sminulre la 
funzione determinante e de-
cisiva del soggetto nella sto
ria. Tra soggetto e oggetto 
non c'e piu identita, come in 
Storia e coscienza di classe, 
ma tra di essi si stabilisce 
un rapporto dialetUco, di in-
terdipendenza e di reci-
proca trasformazione. Rappor
to che, assieme alia conside-
razione deU'oggetto come 
complesso dinamico, costltui-

STUDI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA 

LE AWENTURE DELLA CITTA 
II volume di Benevolo raccoglie una serie di articoli scritti per non specialisti - Riferimento dei problemi 
tecnici alia realta politico-social* - l/esempio di lavoro e di vita di Le Corbusier, di Mies e di Gropius 

LEONARDO BENEVOLO, 
c Le awentarc della citta », 
Laterza. pp. 228, L. 1.300. 

I nostri urbanisti, e 1 cri
tic! di architettura, si potreb-
bero classificare, per il loro 
atteggiamento. In due gruppi 
principali. Ci sono quell! che 
di fronte al totale insuccesso 
dell'urbanistica italiana del 
dopoguerra danno ogni colpa 
ai politici, Invano awertiti e 
ammaestrati dai saggi urba
nisti; ci sono invece quelli 
che, affermando che a monte 
di tutto ci sono i problemi 
politici (cosa del resto vera), 
lasclano il campo specifico 
dell'architettura e delrurbanl-
stica per un supposto Impe
gno politico, che consist* 
nell'escogitare fumose teorie 
sedicenti «marxiane», cosi 
a a monte*, (come si dice) 
da perdere ogni contatto col 
problemi concreti: vedi il gran 
discorrere che si fa sulla me-
todologia, la tassinomia e si-

milt i 
Fra i pochi che sono capaci 

di riferire i problemi «tec
nici* alia realta politico-so-
ciale e certamente 11 Bene
volo, che gia nel suo L'Archi
tettura delle citta nell'Italia 
contemporanea mostrava qua
li presupposti — talora ine-
spressi e impllciti — vi fosse-
ro dietro la politlca urbani-
stica persegulta in Italia nel 
dopoguerra. Questo piccolo li
bro e, come il precedente, 
una raccolta di articoli scritti 
per non-speclalisti, pubblicati 
quasi tutti sulla rivista dei 
cattolici di sinistra «Sette 
Giomi». 

II filo conduttore del saggi 
— che riguardano l'eredita 
dei grandi maestri dell'archi-
tettura modema, alcuni pro
blemi delle grandi citta ita-
llane, alcuni libri, impresslonl 
e osservazionl sul Venezuela, 
la ri forma della casa, la crisi 
dell'universita — e la posl
zione dell'architetto, e dell'ar-

chitettura. 
L'esempio di lavoro e di 

vita di Lecorbusier, di Mies 
e di Gropius ha indicate 
nella « ricerca paziente » veri-
ficata nella realta, il metodo 
deirarchltettura modema, e il 
compito deH'architetto. Le al
ternative alio sviluppo urbano 
«spontaneo» da essi indi
cate non sono di per se 
rivoluzionarie, ma possono 
ampliare il campo della lotta 
delle class! subalteme. e pos
sono quindi essere utilizzate 
in modo rivoluzionario. 

La cultura borghese, e in 
prima linea la critica architet-
tonlca, riconducono invece il 
lavoro dell'architetto «nel 
campo istituzionalmente inno-
cuo In cul essa stessa si muo-
ve: quindi negano I caratteri 
che lo renderebbero operante, 
roggettivita, la verificabUlt4 
sclentifica, la trasmlssibilita, 
riconoscendogli in camblo 1 
valori dell'autenticita, della 
singolaxita, dell'eloquenza e-

spressiva (che esistono vera-
mente, ma che nella stessa 
ricerca deU'edillzla modema 
non sono separabili dal ser-
vizio pratico)». 

Analogamente, < le facolta di 
architettura sono state isti-
tuite per tramandare, a li
vello universitario, una impo-
stazlone truccata dei proble
mi urbani: la liberta delle 
scelte prevista in una sfera 
diversa da quella deiresperien-
za comune, che si chiama 
artistica, poetica, umanistica, 
culturale...». I tecnici possono 
esser lasciati liberi nel loro 
campi limitati, purche non 
disturbino le scelte che con-
tano, requilibrio fra burocra-
zia e proprieta del suolo su 
cui si fonda la citta cosid
detta modema. 

La citta attuale funziona 
sempre peggio; le sue pecche 
gravano soprattutto sulle das-
si piu povere. Nel perlodo 
del «boom» del 1960 parve 
che 1 gruppl dominant! fos-

sero decisi ad abbattere la 
rendita urbana, ma da allora 
la controffensiva degli inte-
ressi raggruppati intorno alia 
rendita ha fatto cadere piu 
govemi. Benevolo si chiede 
perche il capitale preferisca 
affrontare gli oneri della man-
cata razionalizzazione, e avan-
za l'ipotesi di « altri vantaggi» 
insitl nella situazione attuale 
«uno e certamente la possi
bilita dl restare fra le quinte, 
di utilizzare la copertura ideo
logica e psicologica offerta 
dai piccoli interessi, ancora 
pollticamente efflcacissima™ ». 
In tale situazione, e nell'lm-
minenza dello scadere dei 
vincoli dei piani regolatori 
(1973) occorre riuscire a mo-
bilitare pollticamente forze 
piu vaste di quelle — risul-
tate lnsufficientl — dei centro 
sinistra: quelle «degli utenti 
sfruttatl nella casa e nella 
citta ». 

Undo Bortolotti 

IL METODO 
MARXISTA 
NELLA 
RICERCA 
STORICA 

Mutabilita 
dei fenomeni 

economici 
nei diversi 

sistemi 
L'opera del polacco Vi-
told Kula, anche se in-
vecchiata in alcune 
parti, resta un manua-
le d'eccezione che non 
ha precedenti per le-
vatura e compiutezza 

see il presupposto dell'onto
logia storico-materialistica lu
kacsiana, il cul compito e 
quello dl aindagare 1'essente 
circa 11 suo essere e di tro-
vare 1 diversi gradi e le di
verse connessioni al suo in-
ternoj), come Lukacs speci-
fica in una delle sue inter-
viste raccolte in Conversa
zioni con Lukacs. Da quel 
rapporto scaturisce un deter-
minato nesso, che dal punto 
di vista ontologico non e con-
traddittorio, tra casualita e 
teleologia, tra necessita e li
berta. Cid significa, ad esem-
pio, che da una parte la na
tura (organica e inorganica), 
ha delle leggi causali, neces-
sarie, che agiscono indi-
pendentemente dalle posizio-
ni teleologiche dell'uomo; dal-
l'altra, che il soggetto, cono-
scendo 1 nessi causali, pud 
intervenire su di essi con una 
azione modificatrice. La po
slzione teleologica presuppo-
ne dunque sempre serie cau
sali e la liberta non e mai 
liberta in senso assoluto, ma 
possibilita di scelta fra alter
native date. Si pud semmai 
allargare lo spazio della li
berta accrescendo le alterna
tive possibili. L'uomo e, in 
pratica, un essere che fornl-
sce delle risposte, che opera 
scelte fra alternative date. In 
questo modo Lukacs, correg-
gendo il suo soggettivismo 
giovanile, giunge a risolvere 
con molto equilibrio, e per 
lui definitivamente, la pole
mica col meccanicismo revi-
sionistico: lo sviluppo econo-
mico non produce automatica-
mente il socialismo; questo 
si presenta come altemativa 
storica e la sua realizzazio-
ne dipende dagli uominl. 

II libro e quindi denso di 
spunti e di intuizioni interes-
santi, che confermano l'im-
pegno col quale il filosofo un
gherese ha contribuito alio 
sviluppo teorico del mar-
xismo. 

Vittoria Franco 

Eschilo e Atene 
GEORGE THOMSON, c I pri
mi filosofi», Vallecchi, pp. 
390. L. 4.300. 

(L. Albanese — Thomson 
e noto in Italia come Tautore 
di Eschilo e Atene. Eschilo e 
Atene e del '41. Nel '49 Thom
son pubblico la prima parte 
degli Studies in Ancient 
Greek Society, The Prehisto
ric Aegean. La seconda parte, 
The First Philosophers, ap-
parve nel *55. Di questa se
conda parte Vallecchi presen
ta ora la traduzione italiana. 
condotta sulla base della se
conda edizlone (1961). 

D Ubro costituisce, secondo 
le intenzioni dell'autore, «un 
ampiamento di Eschilo e Ate
ne, e tratta della nascita del
la schiavitu in relazione alle 
origini della scienza ». E* chia
ro il riferimento al famoso 
giudizio di Marx sui llmlti 
della scienza economica anti-
ca (Aristotele), limit! deri-
vanti dal sistema schiavisti-
co. H problema toccato da 
Thomson e un problema rea-
le: e il problema, affrontato 
tante volte dagli studiosi, dei 
rapporti tra capitallsmo e ri
voluzione industriale e quin
di, di riflesso, dei rapporti 
tra schiavitu e quello che 
Koyre, per esempio, ha chla-
mato il «disprezzo» degli an-
tichi per la tecnica. D'altra 
parte Thomson non dice nien
te di risolutlvo 

WITOLD KULA, Problemi e 
metodl di sloria economica, 
Cisalpino-goliardico, pp. 662, 
L. 10.000. 

Dalle rive della Vlstola, do
ve si e sviluppata una delle 
piu vlve e stimolanti scuole 
storiche europee, lo storico 
piu prestigioso da essa espres
so, Witold Kula, con i Pro
blemi e metodi di storia *• 
conomica ci ha dato un ma-
nuale d'eccezione. A dlecl an
ni dalla edizione pubblicata a 
Varsavia, una coraggiosa ca
sa editrlce unlversitaria ne 
ha curato la traduzione in 
italiano ad opetra di Andrzey 
Zilienski e Italo Lucchini. 
con presentazlone di Aldo De 
Maddalena. 

Nella prefazione alia edizlo
ne italiana, Kula non cela la 
insoddisfazione (ed una certa 
impotenza) per l'invecchia-
mento inevitabile di alcune 
parti. Dopo il 1963, anno di 
pubblicazione del libro, le 
scienze umane si sono arric-
chite dl notevoli contributi di 
cui lo storico polacco non ha 
potuto tener conto. Basti ri-
cordare la discussione sul 
«modo di produzione aslatl-
co»; 11 boom (oggi in via di 

• esaurimento) della New Eco
nomic History; le ricerche di 
statistica storica intaraprese 
con l'ausilio dei computers a 
Novosibirsk, a Parigi e negli 
Stati Uniti; gli apporti di F. 
Braudel sulla cultura mate-
rialc 

II ritmo di obsolescenza del
le metodologie e tecniche di 
ricerca e tale da rendere im-
praticabile (se si hanno ecces-
sive preoccupazioni di aggior-
namento) la strada del ma-
nuale universitario destinato, 
oggettivamente, a invecchiare 
in breve tempo. Lo stesso 
studente, secondo Kula, si 
renderebbe conto che «nel 
momento in cui egli riceve il 
diploma di laurea, la scienza 
e gia diversa da quella che 
gli veniva insegnata nel suo 
primo anno di studi». 

II libro e una esposizione 
compiuta con metodo storico 
marxista dei rapporti di di-
pendenza fra singoli problemi 
e metodi e il loro reciproco 
compenetrarsi. Dalla delinea-
zione delle origini e dello svi
luppo della storiografia sulla 
storia economica si passa al-
l'oggetto di essa, alle fonti, 
alia periodizzazione, a capito
li di grande sintesi su macro 
e microeconomia, sulla demo-
grafia e statistica storica, a 
ricerche sulle strutture socia-
li. i prezzi, il mercato, la me-
todologia, il metodo compara
tive, la generallzzazione 

Questa esemplif icazione non 
da un'idea, se non generica, 
della miniera di airgomenti. 
di problemi, di sollecitazioni 
che il lettore vi pud trova-
re a piene mani. L'economi-
sta, interessato alle aziende. 
restera sommerso (e magari 
indotto a qualche riflessione 
sulla ampiezza del front! sui 
quali lo storico si muove) 
dall'elenco delle fonti (beni 
fondiari, conti delle tenute, 
suppliche dei contadini, regi-
stri della capltazione. ico-
nografie, regio demanio ecc) 
e dalla complessita delle ri
cerche orizzontali e verticali 
da compiere sia in relazione 
al processo di investimento e 
di produzione, alle implicazio-
ni ideologiche e alle propo
ste metodologiche sulle im-
prese feudali e capitalistlche 
sia in relazione ai consumi e 
al tenore di vita nel tempo 
e nello spazio in diversi si
stemi socio-economici. La 
stessa ricchezza di spunti e 
di osservazioni sara riletata 
dalio statistico. dal demogra-
fo, dal geografo, dall'antropo-
logo ecc 

Problemi e metodi sono di-
scussi nel loro sviluppo sto
rico «citando anche gli anti-
chi maestri non con intento 
aneddottico, ma in considetti-
zione di una certa priorita 
che loro compete ». H filo ros
so di tutti 1 capitoli e costi-
tuito dalla mutabilita dei fe
nomeni economici nei diversi 
sistemi, principio dal quale 
Kula fa dlscendere il carat-
tere storico delle leggi econo-
miche. Si tratta di uno dei 
criteri principali del marxi-
smo che lo storico polacco 
applica alia presente rlcerea, 
La conseguenza che se ne ri-
cava non e dl ttrovarci di fron
te a un libro «a tesi», for-
temente ideologizzato. in cul i 
fatti e le splegazioni sono 
meccanicamente giustappo-
ste. Un pamphlet, Infattl, non 
richlede tre stesure durate 
complessivamente plo di ven
ti anni (dal 194K44 al 1983) 
quanto esattamente e costato 
a Kula questa introduzione al
ia storia economica. Non so
lo in Polonia, ma nel mon
do (se si eccettuano 1 lavori 
del Cole, Moraze; Verlinden, 
Fanfani e Beutin, per una ra-
gione o per 1'altra invecchia-
ti oltremodo o inutilizzabtli), 
1 Problemi e metodi di sto
ria economica non sembrano 
di aver precedenti di egutJ* 
levatura e complutena. 

Salvatoro Socfil 
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