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II sesso 
forte 

Le paradossali avventure del « Protagonisfa» che in 
questo romanzo svolge la funzione di un radicale anta-
gonismo confro ogni forma di condizionamenfo, simbo-
leggiano I'odissea dell'uomo alia ricerca dell'identifa 

LUIGI MALERBA, « II pro-
' tagonlsfa», Bompiani, pp. 

193. L. 3.009. 
i 

«Pare che a torto l'omo 
, si vergogni dl nominarlo»: 
( queste parole di Leonardo da 
s Vinci con cui la fascetta edi-

toriale presenta il nuovo ro
manzo di Luigi Malerba «11 

'. Protagonista » danno la prima 
immediata esplicitazione del 
senso del libro. E non tanto 
perche rivelano l'essenza del 

« Protagonista », quanto invece 
perche sottolineano il dato 
storico permanente della cen-
sura nei rapporti umani di 
comunicazione. Non si stenta, 
cosi. a capire che, nel roman
zo, il « Protagonista » svolge 
la funzione di un radicale 
antagonismo contro ogni for
ma di condizionamento e che 
il comico rosario delle sue pa
radossali avventure e una spe
cie di odissea dell'uomo di 
oggi per il difficile ritrova-
mento della propria identita. 

II « Protagonista », difatti, 
« stanco di fare il carbonaro », 
decide di uscire all'aperto e 
ostenta la volonta di «spas-
seggiarew liberamente per le 
vie di Roma. II primo atto 
di autonomia deve compierlo 
nei confronti dello stesso suo 
« Capoccia », che presume lui 
pure di poterlo trattare da 
«schiavo». Ma se l'attivita 
del «Capoccia» e quella di 
«pensare», il «Protagonista» 
e «il vero mezzo per comu-
nicare». Di qui, il suo peren-
torio, orgoglioso autorico-
noscimento: «Io sono il Cen-
tro Vitale Generatore, cioe so
no il Protagonista, l'individuo, 
la Persona. Sono io che rap-
presento l'Uomo ». Percio, ag-

. giunge, a alia fine sono io che 
prevalgo. Quando parlo parlo 
a nome di tutto il corpo uma-
no, i piedi la pancia le gam-
be le mani compresa la testa 
con i suoi pensieri». 

Se si bada a questo capo-
volgimento, la dimensione di 
superficie del libro tutta in 
chiave erotica mostra il suo 
vero risvolto in un'operazio-
ne ludica di ricerca che si 
attua anzitutto a livello del 
linguaggio. 

Gia nell'esordio. 1'autore sot-
topone a corrosione ironica 
1'abuso del linguaggio figura-
to («La tana non e una ta
na. E' wi appartamento», ecc.) 
in cui si annidano le trap-
pole del pensiero. cioe i tabii 
sociali di ieri e di oggi. 

La metafora non e rifiuta-
ta, ma con un procedimento 

tipico dell'etimologia popolaie. 
in essa e ridotta al massimo 
la distanza tra la parola-vei-
colo (tana) e parola-contenu-
to (casa). Subisce, cosl, una 
perdita di tensione perche le 
vien meno lo shock della sor-
presa, e tuttavia mantiene in-
tatta la sua incidenza emoti
va, solo che questa ha un ef-
fetto rassicurante. non provo-
ca incertezza o paura. bensi 
il libero e divertito compiaci-
mento che suole comportare 
ogni atto di riconoscimento 
del reale. Un'eguale funzione 
di abolizione di ogni distanza 

. e di riduzione di ogni espe-
rienza al comune quotidiano. 
svolge la similitudine, con cui 
il linguaggio — nel romanzo — 
compie in modo vistoso azio-

' ni ricognitive su se stesse 
prima ancora che sul reale 
e si propone e si attua co
me pratica di una comunica
zione liberante. 
• In ogni caso. per la funzio

ne emotiva che Malerba le 
assegna. la parola diventa cen-

. tro di insieme di espansione 
e di attrazione per un attra-
versamento Conoscitivo del 
mondo e un accostamento 
umoristico ai tabu che nan-
no condizionato e condiziona-
no il comportamento sociale. 
Attraverso la parola. pero. il 
vero centro di espansione e 
di attrazione metaforica e il 
corpo umano e, per esso, il 
« Protagonista » che tutto lo 
rappresenta: « Io sono rAnten
na che trasmette e riceve». 

Le sue avventure pare ten-
' dano ad organizzarsi in una 

« storia », in realta non hanno 
altra consistenza che quella di 
ghiribizzi della fantasia: la !o-
ro paradossalita e quella stes-
sa della condizione umana, 
quando si consuma a v u o t o . 
e « allora e il Nulla che pre-
vale ». 

I fatti non hanno valore 
di s<mboIo e non costituisco-
no neppure la trama del ro
manzo: il « Protagonista » m n 
fa che ripetere che la «de-
scrizione » delle vicende lo an-
noia. La descrizione e la Im-
balsamazione dei fatti. men-
tre il « Protagonista* tende ad 
affermarsi proprio come n c 
gazione deila morte. co
me «principio vitale del'a 
generazione ». La « storia » del 
romanzo non coincide, percio, 
con Taccaduto. ma si proiet- i 
ta oltre di esso. verso I'ac-
cadere (avediamo se succede 
qualcosan). La « storia », cioe, 
consiste nella funzione del 
«Protagonista». nel suo pote-
re operativo che enuncia qua
si il segno di una potenzia-
le trascendenza, anzi la deter-
minazione di una volonta di 
assoluto. 

Ma, il senso della « storia* 
e che 1'unita trascendentale 
non si puo trovarla fuori di 
se. La ricerca della propria 
identita non passa attraverso 
gli atti del pensiero, bensi nel
la operativita pratica. II « Ca
poccia » assume credibility 
non quando chiacchiera ma 
allorche agisce. Nel primo ca
so. le parole seguono e subi-
scono l'estravaganza del pen
siero e pcrcid lo allontana-
no da se, gli tolgono l'ener-
gia vitale; nel secondo, le pa
role controllano, organizzano. 

ifirano il pensiero. anzi 

lo determinano e gli danno 
concretezza ed efficacia. 

In rapporto alia paradossa
lita e inconsistenza dei 
« fatti», la parola per un ver
so si scatena e, poi, rifluisce 
quasi per un interrogators 
del linguaggio in se stesso, 
o meglio per una riflessione 
su se stessa della letteratura 
(che non e capace di aprire 
nuovi spazi di ricerca): oer 
l'altro, si concentra, si selezio-
na, si puntualizza al fine di 
riportare il « mistero » della 
esistenza, l'assoluto, la morte 
(quindi anche !a letteratura) 

nell'esperienza quotidiana, nel
la concretezza della individua-
lita. 

In questo duplice movimen-
to — apparentemente divari-
cato, in realty convergente — 
e il carattere di comicita del
la parola: una comicita che 
essa pare attinga dalla sua ap-
parente gratuita, mentre in
vece le deriva dalla partico-
lare situazione in cui divie-
ne operante (come nell'epi-
sodio degli ccEggregori»). 

La parola viene cosl libe-
rata dalla tirannia del pen
siero e dei tabu di cui esso 
e portatore. Anzi, ritrova in-
teramente la sua efficacia e 
si afferma come gesto neces-
sario a rifondare — in senso 
laico e moderno — la stessa 
liberta della persona, prima 
di tutto come vitalita bio-fi-
siologica, come presenza cor-
porea. Con la parola che si 
fa gesto. e tutto il linsuag-
gio che si corporeizza. nel sen
so che diventa esso stesso 
una funzione fisiologica (da 
cui viene naturalmente espun-
to ogni minimo sesmo di con
dizionamento). Per questo, 
nelle scatenate divertenti peri-
pezie del «Protagonista», ol
tre che un processo di og-
gettivazione dell'io. si puo leg-
gere la proposta di un atteg-
giamento totalizzante e alter-
nativo della realta. 

Armando La Torre 

CAPUA ANTIGA 
AA. VV., « I I centro antlco di Capua», Marsilio, pp. 
L. 10.000 

136, 

(s.p.) 11 centro internazionalc di studi per la conservazione cd 
il restmiro dei monument!, ideato in terrilorio italiano dall'UNE-
SCO alio scopo di arfrontare e promuovere ricerche sugli antichi 
centri urbani. indice ogni anno dei corsi nei quail viene affron-
tato uno speciilco caso di ristrutturazione. E' stato cosi presen-
tato un complesso lavoro eseguito dagli architetti Ingrid Brack. 
Paolo Giuliani. Cristian Moisescu sull'antico centro di Capua, 
teso a porre le basi di un'attenta analisi dei valori storici, sociali. 
ed economici da cui partire per una razionale pianificazione e 
riorganizzazione del territorio in questione. L'area capuana, in-
fatti. non sfugge alia generale regola di tutte le preesistenze sto-
riche. degradate da una parte da una pessima manutenzione e 
da un uso assolutamente irrazionale ed ascientifico, e compresse 
dall'altra dalla speculazione sulle aree edilizie. cinicamente sorda 
ad ogni possibile rispetto ed attenzione verso di esse. 

L'ipotesi allora dei tre ricercatori si muove proprio all'interno 
di tali problemi. cercando innanzi tutto di individuare precisi 
parametri di lettura partendo dalla valutazione dei valori terri
torial! sino alia individuazione di tutti i termini tipologici urbani 
ed edilizi. • 

Nella foto: caos stradale in via Appia. 

Antologia per un dibattito sul futurismo 

La sfida di Marinetti 
II quadro d'insieme che si ricava dalla lellura del volume lestimonia come ci si 
muova ormai sul piano di un'impegnafa ricostruzione crilica del, movimenfo 

« Per conoscere Marinetti e 
il futurismo >, a cnra di L. 
De Maria. Mondadori. pp. 
482. L. 1?.00. 

Con questa antologia, va su-
bito detto, si confermano le 
ragioni della rinnovata ala-
crita che il dibattito sul fu
turismo conosce da qualche 
tempo a questa parte: ne si 
dimentichi, sullo sfondo, l'in-
tensa circolazione che torna-
no ad avere i temi dello spe-
rimentalismo Ietterario. II vo
lume e articolato in quattro 
sezioni, dedicate ai manife-
sti, ad altri documenti e po-
lemiche, e a una esemplifica-
zione essenziale dei testi crea-
tivi: il quadro d'insieme sta 
appunto a testimoniare come 
ci si muova ormai, al di la 
delle approssimazbni emoti
ve, sul piano di un'impegnata 
ricostruzione critica del mo-
vimento; e in questa prospet-
tiva si iscrive, con apprezza-
bile equilibrio, il discorso in-
troduttivo del De Maria (che 
segue peraltro linee gia col-
laudate nei suoi lavori prece-
denti). 

II primo dato che colpisce 
neH'atteggiamento di Marinet
ti e la sfida al lettore: «al 
pubblico ostile non doman-
diamo che di essere fischia-
t i»; contemporaneamente. e-
gli fa del futurismo una mac-
china di auto-propaganda. 
un'« organizzazione di pubbli-
cita» (come commenta Go-
be tti). attraverso un uso em-
brionale ma altamente spre-
giudicato delle tecniche di per-
suasione di massa. Al fondo 
di questa polarita va ricono-
sciuto un fattore decisivo: 
un'acuta coscienza della di-
sgregazione che investe il tes-
suto sociale e istituzionale 
del paese, e del distacco fra 
ceti intellettuali e classi diri-
genti. Non a caso Marinetti 
abbandona la poetica del sim-
bolismo solo dopo essersi tra-
sferito in Italia: e'e qualcosa 
di piu in questo passaggio, 
che non una semplice matu-
razione individuale. II muta-
mento di strutture economi-
che e civili vissuto dall'Euro-
na contemporanea provoca 
contraccolpi piu vistosi neila 
realta nazionale, gia affetta 
da antichi squilibri: come da 
un esperimento in vitro ri-
sulta piu urgente la Iiquida-
zione della figura tradtziona 
le del letterato. e piu accen-
tuata la consapevolezza tecni-
ca dei nuovi strumenti espres-
sivi. Qui sta l'elemento au 
tenticamente rivoluzionario 
del futurismo. 

Ad esso si rivolge. infatti. la 
attenzione di Gramsci: «i fu 
turisti, nel loro campo, nel 
campo della culture, sono ri-
voluzionari; in questo cam
po. come opera creativa, e 
probabile che la classe ope 
raia non riuscira per molto 
tempo a fare di piu di quan
to hanno fatto i futurist!». 
Accanto a questo passo, che 
compare sull'« Ordine nuovo » 
nel gennaio del '21 il De Ma
ria avrebbe tuttavia potuto 
ricordarc anche le considera-
zioni Kvolte nel quadernl dal 

carcere sugli equivoci da cui 
il movimento non ha saputo 
libera rsi. Quella miscela di 
aggressivita e di suggestione 
nei confronti del pubblico 
configura infatti un esito ben 
preciso. Lungi dal modifica-
re il mercato culturale (o dal 
sottrarvisi, come sara pro
prio di altre avanguardie), lo 
intento esplicito e di impa-
dronirsene con la manipola-
zione terroristica: in sostan-
za l'intellettuale assume vo-
lontaristicamente un ruolo 
demiurgico, reagisce dilatan-
do iperbolicamente le proprie 
ambizioni d'iniziativa sui vuo-
ti che si vengono aprendo fra 
societa civile e societa poli-
tica. 

Ora, cio che piu conta e lo 
aspetto complementare a que
sta proiezione dell'«artista al 
potere ». La spia sta nell'aspi-
razione prometeica a costrui-
re un « ponte tra la parola e 
Toggetto reale», a fare della 
opera un equivalente del mon
do: con questo. vale a dire, 
Marinetti regredisce vistosa-
mente dalla socialita a un vi-
talismo esasperato e ossessi-
vo. a una natural it a metafi-
sica che travolge ogni media 
zione interumana. In questo 
il futurismo si distingue dal
le sperimentazioni che segui-
ranno: celebrando i suoi ri 
tuali cosmici. esso non fa che 
prolungare nel presente il di-
sfacimento del positivismo. 
Ne si tratta di un fallimen-
to solo ideologico. ma pro
prio e anzitutto Ietterario: 
ogni volta che viene investi-
ta da questa regressione, la 
pagina si trasforma nel cimi-
tero di una sensibilita cieca, 
r le a anticipazioni» si pietri-

ficano nella stessa iperbole 
che le fonda. Cio spiega co
me si possano preferire alle 
opere realizzate i manifesti 
programmatici, o come il pa-
roliberismo di Soffici, accom-
pagnato da una sua lucidi-
ta arida e loica, risulti assai 
piu incisivo di quello mari-
nettiano: destinato, in ultima 
analisi, a dissolversi in quel 
passato di cui attesta il tra-
monto. 

Franco Brioschi 

Storia d'Europa 
1871-1919 

E.V. TARLE, «Storia d'Eu
ropa (1871-1919) », Editori 
Riuniti, pp. 535. L. 2000. 

(Mario Ronchi). — Questa 
opera di alta divulgazione 
scientifica dello storico sovie-
tico Tarle, gia nota anche ai 
lettori italiani e che viene 
ora ripubblicata, ha veramen-
te a resistito al tempo i>, an
che se. com'e owio, a distan
za di quasi mezzo secolo da 
quando venne concepita e 
scritta (la prima edizione ri-
sale al 1927) e mutata la pro-
srettiva con cui si guarda al 
periodo che si conclude con 
la prima guerra mondiale, so
no progrediti le ricerche e 
gli studi. Essa si fa tuttavia 
apprezzare pienamente anco
ra nella sua limpida narrazio-
ne. neU'analisi rigorosa della 
Iotta fra i grand i Stati del-
I'Europa Occidents le per l'e-
gemonia e nella vivace carat-
terizzazione dei personaggi di 
maggiore rilievo storico. 

L'lMPERIALISMO USA NEL VIETNAM 

Verita e menzogne 
sulla sporca guerra 
I parficolari della colossale macchina mililare e politica americana rivelafi da 

Daniel Ellsberg che fu per olfre un decennio collaborafore di Nixon 

DANIEL ELLSBERG, « Vietnam, verita e menzogna », Garzanti, pp. 346, L. 4.500. 

Ellsberg e stato uno degll amerlcanl che maggiormente ha contribuito a far pendere dalla 
parte della prima il contrasto tra verita e menzogna sulla guerra nel Vietnam. E lo ha fatto, 
con la pubblkazlone dei documenti segreti del Pentagono, nello stesso spirito scientifico con 
il quale per oltre un decennio ha contribuito. in qualita di ricercatore della « Rand corpora
tion » e di collaboratore del governo, a determinare le sorti dell'intervento americano in 
Indocina. Se due anni fa apri 

in libreria 

l'archivlo del mlnistero della 
difesa dl Washington, con 
questo libro Ellsberg ha aper-
to il proprio archivio perso-
nale, aggiungendo una quanti-
ta notevole di particolari visti 
ilaWtnterno della colossale 
macchina militare e politica 
americana. 

Fra questi particolari figu-
rano frasi di Nixon (ovvia-
mente pronunciate in privato) 
come questa sulle « elezioni » 
nelle zone saigonesi: « Ah, cer-
to, elezioni oneste, si, oneste, 
benissimo, purchG si vinca-
7io ». Pigurano riconsiderazio-
nl sugli «incident! del golfo 
del Tonchino» che dettero il 
via ai primi bombardamenti 
aerei contro il Nord Vietnam. 
Allora Ellsberg lavorava al 
Pentagono e racconta: «Sta-
vo leggendo i cablogrammi 
(che giungevano dalle navi 
r.el golfo del Tonchino; ndr) 
e tutti avevano un tono molto 
drammatico: "ci sono passa-
ti accanto poco fa cinque silu-
ri ", e poco dopo: " ora siamo 
a undici, a quattordici" e si 
arrivo, credo, a oltre una ven-
ttna. Ci immaginavamo un 
mare pieno di siluri, quando 
coco il famoso cablogramma...: 
"Sospendete tutto. Pare si 
tratti di echi sonar della no
stra stessa scia e di interfe-
renze radar, per cui e possibi
le che non ci siano stati silu
ri o forse non piu d'uno"». 
Nonostante questo Johnson 
decise di estendere la guerra. 
Oppure — per tornare a tem
pi piu recenti — vengono av-
vaiorate importanti valutazio-
ni. Nel '70 «i funzionari del 
governo smantellarono grada-
tamente 1' "intesa" di Johnson 
dei 1968. che aveva posto se-
veri limiti alia giustificazione 
di tali attacchi (le incursioni 
contro il Nord Vietnam defi
nite come « reazioni protetti-
ve »: ndr). Infine. nell'intervi-
s t i televisiva alia stampa del 5 
gennaio 1971, il president© ab-
bandono praticamente tale 
"intesa" ». 

Le citazioni potrebbero con-
tinuare a lungo; in ogni pagi
na viene posto in rilievo un 
pnrticolare, un fatto il piu 
delle volte poco conosciuto, 
che compone il mosaico della 
verita sulla conduzione della 
guerra americana in Vietnam. 
Certo, si tratta di una verita 
r;ota. Cio che due anni fa i 
lettori del New York Times 
trovarono sui documenti del 
Pentagono che il quotidiano 
aveva pubblicato, era gia noto 
ai lettori del Nhandan. Ma la 
ragione per cui ElLsberg e tor-
pato suH'argomento con que
ste libro sembra sia dettata 
daU'esigenza. ancora presente. 
di eliminare un equivoco di 
fondo: cioe i differenti gover-
ni americani, cominciando da 
quello di Kennedy fino all'at-
tuale di Nixon (ed il discorso 
non e stato interrotto dalla 
firma degli accordi di pace 
sul Vietnam e sul Laos), non 
si sono trovati di fronte a 
scelte obbligate o determinate 
da scelte precedent!; e che, 
quindi, se all'origine dell'im-
pegno in Indocina furono le 
valutazioni di Truman e di 
Dulles, in seguito Eisenhower. 
Kennedy, Johnson e Nixon 
avrebbero potuto uscire age-
volmente dalla spirale della 
guerra. invece di alimentarla 
in continuazione. La cessazio-
ne del conflitto risiedeva nella 
volonta politica di giungere 
ad un compromesso; questa 
\olonta — afferma Ellsberg — 
c stata in continuazione solle-
citata dalle analisi e dalle va
lutazioni di esperti e ricerca
tori. fra cui de'ilo stesso au-
tore del libro, che per lungo 
tempo fu un addetto ai lavo
ri. Proprio in questa parted-
pazione di Ellsberg alia guer
ra sta rinteresse della conclu-
sione cui si giunge. Del resto 
Ellsberg vi e arrivato dopo un 
lungo travaglio di riconsidera-
zJone. non certo morale, ma 
politica. conoscendo perfetta-
mente tutte le verita e tutte 
le menzogne. 

Renzo Foa 

ARCHITETTURA 

PROGETTO E UTOPIA 
MANFREDO TAFURl, • Pro-
getfo e Utopia >, Latcrza. pp. 
170. L. 1000. 

L'osservazione dell'intero ci-
clo deirarchitettura moderna, 
nata all'interno delle esigenze 
di sviluppo dell'assetto capita 
listico borghese, e che avret* 
be configurato nell'intero arco 
storico di crescita della so
cieta industrial forme e si-

gnificati delle strutture urbane 
quali momenti fondamentali 
nell'organizzazione del «pro 
getto» del capitale, pone nel-
Tattuale situazione precise ri-
chieste di piu approfondite 
analisi delle premesse e dei 
risultati. Questo iltimo saggio 
di Manfredo Tafuri, ampliato 
da un suo stesso articolo ap-
parso sulla rivista «Contro 
piano » nel '69 dal titolo « Cri
tica per un'ideologia architet-
tonica», vuole oggi riesaml-
narc i compiti affrontati dal 
movimento moderno, Impo-
stando il problema alia luce 
di una rigorosa lettura sto-

rico-dialettica. 
II motivo 6 di fare ragione 

dei miti e degli equivoci che 
si sono creati criticamente dal 
dopoguerra e dalla ricostru
zione in poi, quando un'intera 
generazione di architetti e ur-
banisti ha pensato di risol-
vere, forse troppo facilmente, 
la complessita del compito 
storico attraverso i ruoli ed i 
significati dell'operazione ur-
banistico architettonica. 

E tanto piu oggi si pone 
come necessaria questa rilet-
tura, in un momento in cui 
sembra dtsperatamente crol-
la re ogni fiducia nel compito 
disciplinare considerato ormai 
estraneo. se non addirittura 
mistificante, ad ogni corretta 
impostazione ideologico poli
tica, essendo comunque chiarl 
i legaml di questo alia Io-
gica interna alio sviluppo ca-
pitalistico. II problema non e 
nuovo, e gia ampiamente e 
stata chiarita la natura dei 
rapporti tra tutta l'archltet-
tura moderna — 11 grande 

programma che alia base di 
questa si era posto — e l'or-
ganizzazione del capitale, co
me ideologia ed Utopia con-
corressero aH'interno di tali 
rapporti come momenti di me-
diazioni e di riassorbimento 
delle contraadizioni sociali del 
la struttura economico - pro-
duttiva. 

Tafuri pone in sostanza un 
complesso di problem! di 
drammatica attualita, laddove 
oggi il confronto tra Iotta po
litica e organizzazione storica 
del capitale, razionalizzata 
nell'ideologia ormai svelata ed 
insostenibile del « piano », co-
stringe, al di la di ogni mi-
stificante operativita, a ne-
cessarie correzioni di natura 
critica e metodologica. Solo 
in questo modo e forse supe-
rabile Yimpasse che divide il 
ruolo e le finallta del pensiero 
archltettonico dai valori poli-
tici e sociali ai quali esso si 
riferisce. 

Alestandro Pagliero 

PER I RAGAZZI 

La giusta Iotta del 
contadino sudvietnamita 

HERBERT PLATE, « II fu-
clle nella risala», Giunti. 
pp. 175. L. 1800. 

(r.f.) — La famiglia conta-
dina del vecchio Ho e la prin-
cipale protagonista di questo 
romanzo per ragazzi pubbli
cato nel 1966 nella Germania 
occidentale ed ambientato in 
un villaggio sud-vietnamita al-
l'inizio della guerra di aggres-
sione americana. 

In un linguaggio chiaro e 
semplice 1'autore spiega al 
pubblico giovanile cui si ri
volge i caratteri principali del
la guerra attraverso le figure 
dei personaggi. II vecchio Ho. 
legato alia terra che non gli 
appartiene, e un saggio che 
rifiuta di comprendere la real
ta terribile e che verra uc-
ciso dagli americani per es
sersi rifiutato, in nome della 
solidarieta familiare, di rivela-
re il punto della foresta do
ve giace ferito il figlio Tin, 
divenuto un eroe partigiano. 
Un altro figlio, Tao, arruola-
tosi nelle file regolari perche 
alia ricerca di una vita co-
moda e piu agiata di quella 
nel villaggio trova la morte 

durante una operazione di ra-
strellamento e spira nella sua 
stessa capanna. 

La terza figlia, Li, scompa-
re subito dal romanzo, porta-
ta via dal feudatario Liu Lang 
divenuto generale filo-america-
no e a sua volta ucciso in 
una imboscata. Ci sono poi 
gli ufficiali americani, con i 
loro vuoti discorsi sulla liber
ta, che distruggono le risaie 
con i prodotti chimici e bom-
bardano il villaggio. C'e la Iot
ta per il riso. E ci sono gli 
altri contadini, ognuno con 
un proprio destino, come il 
villaggio piu volte distrutto e 
smembrato nei suoi abitanti. 

La guerra viene cosl fuori 
con semplicita e chiarezza in 
tutti i suoi aspetti. politici, 
sociali ed individuali, nei pro-
blemi che sorgono nei compa-
gni e nei familiari del vecchio 
Ho; viene fuori in tutta la 
sua drammaticita e violenza 
e in modo particolarmente 
giusto: cioe la difesa da par
te dei contadini della propria 
vita contro lo straniero e con
tro il feudatario che lo serve, 
sperando di conservare 1 pro-
pri vantaggi. 

TESTI DI FILOSOFIA 

Gli scritti 
giovanili 
di Hegel 

G.G.F. HEGEL, c Scritti teo-
logici giovanili >, Guida ed., 
pp. XVI-560. L. 6900. 

GIUSEPPE BEDESCHI, (Po
litica e storia in Hegel », La-
terza ed.. pp. V-200. L. 2800. 
Crazie agli editori Guida, 

e finalmente disponibile in ita
liano l'edizione Nohl degii 
scritti giovanili di Hegel, i co-
siddetti «scritti teologici gio
vanili ». La raccolta compren-
de gli scritti che vanno dal 
periodo di Tubinga a quello 
di Francoforte (1793-1800). Al 
periodo di Tubinga appartiene 
il primo frammento di Reli-
gione popolare e cristianesi-
mo. Al periodo di Berna gli 
altri quattro frammenti di Re-
ligione popolare e cristiane-
simo, la Vita di Gesit, La 
positivitd della religione cri-
stiana, Al periodo di Franco-
lorte Lo spirito del cnsitane-
simo e it suo destino e il 
frammento dt ststema. In ap-
pendice, tutti gli abbozzi ai 
questi anni. In italiano erano 
gia disponibui il Frammento 
ai ststema e il nlacimento 
del 18UU ueila Posuwua delta 
reugione crtsiiana (ctr. / pnn-
apt di Hegel di Enrico De 
Negri), la Vila di Gesu (stam-
paio aa Laterzaj e Lo spirito 
act cnstianesimo e tl suo de
stino (sianipato da Japadre). 
Le altre opere sono quindi ine-
dite. 

Si e discusso a lungo sul 
lopportumia ai chianiiue «ieo-
iogici» gn scrim giovanili di 
Hegel, ii tiioio, ai cui e re-
sponsabne Hermann Nohl, ri-
scnie aei cuma delia a He-
gelretnassance». La edizione 
Nohl e del 1907. Due anni 
prima Dntney aveva puobli-
cato la sua atona delta gio-
vinezza ai Hegel, mettendo in 
evidenza gli aspetti romantici 
e mistici del pensiero giova
nile hegeliano. L'edizione Nohl 
si presenta, da questo punto 
di vista, come una sisiema-
zione liiologica delia tesi di 
Dntney. Uno nei piu noti cn-
nci della tesi di Dilthey e di 
Nohl, come e noto, e stato 
Lukacs, la cui monografia sul 
Uiovane Hegel coiloca il pen
siero giovanile hegeliano e, 
piu in particolare, ia nascita 
della dialettica, sullo sfondo 
dei «probiemi della societa 
capitaiistica», come suona il 
titolo deila seconda edizione. 
• ET un fatto, che arrestarsi 
di fronte all'antitesi Hegel 
«teologo »• Hegel filosofo del
ta societa civile avrebbe si-
gnif icato chiudersi ad una rea
le interpretazione dei pensiero 
hegeliano. Gli studi piu re
centi, infatti. hanno nsolto il 
problema — per dirla in una 
frase — recuperando l'inter-
pretazione di Dilthey, ma con 
segno negativo. n tema degli 
scritti giovanili hegeliani e 
quello della conciliazione di 
razionalita e sentimento, este-
riorita e interiorita. Opponen-
dosi al razionalismo astratto 
di Kant — espresso nella Re
ligione nei limiti della sem
plice ragione — Hegel critica 
tanto to religion! positive quan
to quelle del pure intelletto. 
Rlfacendosl al modello della 

polis greca, la cui religione 
e l'espressione piu pura della 
conciliazione di individuo e 
specie nell'organicita dello sta
to (lo « stato polipo », come 
lo chiamava Schiller), Hegel 
auspica una sintesi superiore 
in cui entrambi gli elementi 
(il soggettivo e l'oggettivo, 
che sono sinonimi di individuo 
e specie, principio dell'intel-
letto e principio della ragione) 
vengano conciliati. La storia 
umana e la storia del cam-
mino verso tale conciliazione. 
Queste, grosso modo, le con
clusion! di Hegel intorno al 
1800. Come si vede, la dia
lettica e contenuta gia tutta 
in queste formulazioni giova
nili. II problema che si pone 
a questo punto agli interpreti 
e il seguente: la conciliazione, 
alia quale Hegel aspira, e rea
le o immaginaria? E il mo
vimento dialettico ~ cioe la 
teoria della mediazione —, 
che di questa conciliazione e 
il principale strumento, e rea
le o apparente? La risposta 
migliore che si da a questo 
interrogativo e che la media
zione e apparente, come quel
la della teologia, ma nel senso 
specifico in cui tutta la mo
derna societa civile, come di-
ceva Marx, e teologica, «ce
leste », « cristiana» nell'acce-
zione calvinistica o «monda-
nizzatan del termine (si con-
frontino gli studi di Weber, 
Troeltsch, Tawney, che rap-
presentano degli sviluppi della 
tesi di Marx). La filosofia di 
Hegel affonda dunque le sue 
radici nei probiemi della so
cieta capitaiistica, come ave
va visto bene Lukacs, ma Ia 
dialettica e una soluzione ine-
sistente, mistica, a teologica », 
delle sue Iacerazioni. 

Una delle espressioni piu 
concise e piu documentate di 
questa tesi e il recente libro 
di Bedeschi, Politica e storia 
in Hegel. II libro si propone, 
secondo le parole deirautore, 
di «chiarire il rapporto che 
intercorre fra i contenuti po
litici del pensiero di Hegel e 
la sua concezione della filoso
fia e della dialettica storica ». 
Hegel condivide con Kant e 
con i fondatori deU'economia 
politica. Smith e Ricardo, la 
analisi della struttura della 
moderna societa civile. 

Ma laddove Kant vedeva 
nella societa civile gia un 
vero e proprio stato, rispetto 
al quale lo stato di diritto 
non si pone come un'entita 
qualitativamente diversa, ma 
solo come garante dell'ordi-
nato svolgersi delle transazio-
ni commerciali; Hegel iden-
tifica il principio delta so
cieta civile con quello degli 
atom), col «principio dell'in-
teIletto», coinvolgendo in un 
giudizio pesantemente negati
vo, come nota Bedeschi, tutta 
la rivoluzione francese. II fine 
a cui deve tendere lo stato, 
secondo Hegel, e esattamente 
l'opposto: la ricomposizione 
di individuo e specie nell'eti-
cita dello stato, salvando perd 
il principio deU'individualita. 
che rappresenta la forza dei 
tempi modern!. 

Luciano Albanese 

Cos'e la psichiatria 
FRANCO BASAGLIA, i Che 
cos'e la psichiatria », Einau-
di, pp. 284. L. 1G00. 

(G.P. Lombardo) — II libro, 
riguardante l'esperienza di un 
gruppo dl medici dell'Ospe-
dale Psichlatrico di Gorizia, fu 
pubblicato per la prima volta 
nel 1967 a cura deU'Ammini-
strazione provinciale di Par
ma. A distanza di sei anni 
questa seconda edizione ci of-
fre l'opportunita di valutare 
a posteriori Tenorme signifi-
cato di rottura della psichia
tria antistituzionale. 

L'aspetto unicamente custo-
dialistico e repressive della 
realta manicomlale sembra 
essere ormai un fatto scon-
tato; esiste tuttavia un note-
vole contrasto tra cio che 
sembra acquisito a livello teo-
rlco e quella che e ancora 
la realta dell'assistenza psi-
chiatrica. Periodicamente or
mai sulla stampa si leggono 
inorriditi resoconti dell'abbru-
timento fisico e mentale in 
cui sono tenuti «i malati di 
mente» internati nei nostri 
manicomi. In questi casi evi-
dentemente non si discute 
piu del valore terapeutico mi-
nore o maggiore di certi isti-
tuti ma delle responsabilita 
penal! d! un trattamento di 
questo tipo. 

Esistono evidentemente del
le fort! resistenze ideologiche, 
politiche, ' economiche (l'as-

sessore alia sanita della pro-
vincia di Parma scrive ad 
esempio nella prefazione che 
le amministrazioni provincia-
li sono preposte alia gestio-
ne politica ed ammlnistrati-
va dei manicomi e sono quin
di — aggiungiamo noi — dl-
rettamente interessate al 
mantenimento della istituzio-
nalizzazione); oltre a questo 
pero sembra che manchino 
strutture e strumenti alterna-
tivi da portare avanti e la 
volonta di porseli. 

Non siamo d'accordo per 
esempio con Basaglia quando 
afferma citando Sartre che co
me « per lottare contro la fa
me bisogna cambiare il si-
stoma politico ed economico », 
per potere curare il malato 
sostanzialmente occorra ca-
povolgere il sistema che fi
no ad oggi lo ha escluso con 
la «sua» scienza psichiatrl-
ca; un tipo nuovo di scienza 
in questa realta politica ag-
giunge, «ammorbidirebbe sol-
tanto le asperita» mantenen-
do immutato il resto. 

C'e da chiedersi pero se 
sia giusto rimandare mecca-
nicamente tutto al ribaltamen-
to del sistema politico e se 
non sia possibile cominciare 
gia ad intaccarlo nella sua 
ideologia scientifica proponen-
do elaborazioni teoriche e 
strutture terapeutiche alter-

. native. 

Le tre tappe del neonato 
RENE' A. SPITZ, « II primo 
anno di vita », Armando, pp. 
395. L. 5000. 

(Vincenzo Pedicino). II vo
lume e suddiviso in tre parti: 
la prima, svolta in 42 pagine, 
riservata alia puntualizzazio-
ne degli elementi lessicali e 
alia illustrazione dei criteri 
metodologici usati dall'A. 

La seconda parte — la piu 
ampia — e dedicata alFesame 
di quelli che, secondo lo 
Spitz, rappresentano i tre sta-
di della vita psichica neona-
tale: stadio indifferenziato o 
preoggettuale; stadio del pre
cursors dell' oggetto; stadio 
dell'oggetto libidico propria-
mente detto. 

La terza parte riguarda la 
patologia delle relazionl og-

gettuali. Per quanto riguarda 
queste ultime, dopo aver de
finite il concetto di «norma
lity ». l'A. descrive alcune 
forme deviant! dello sviluppo 
infantile (turbe psicotossiche; 
malattie di carenza emotiva) 
e analizza i fattori qualitati-
vi (relazioni madre-bambino 
scorrette) e quantitativi (rela
zioni madre-bambino insuf-
ficienti) che possono determi-
narli. 

Alio studio dello Spitz fa 
seguito un'i4ppe7«d/ce, dovuta 
a W. Godfrey Cobliner, ri
guardante La scitola di psico-
logia genetica e la psicoena-
lisi. 

Chiudono il libro venti pa
gine di bibliografia. nonche 
un dettagliato indice anali-
tico. 

La Sicilia e i suoi poeti 
« Antigruppo 73 ». Antologia 
presentala e coordinata da 
Santo Cali. introduzione di 
Vincenzo de Maria. Coope-
tiva operatori grafici, Giu
seppe di Maria Editore. vo-

'• lume I, pp. 255+CLXI, volu
me II. pp. 734. S.I.P. 

(Antonio Sacca). Sarebbe, 
riteniamo. poco indicativo sot-
tolineare il valore di taluni 
poeti presenti in questa smi-
surata antologia (Rolando 
Certa, Nat Scammacca, Gian
ni Diecidue. Vanni Ronsisval-
le, Crescenzio Cane. Salvato-
re Giubilato, Cesare Zavatti-
ni, Roberto Roversi, Giusep
pe Zagarrio, Lawrence Per-
linghetti. Nicola di Maio. Pie-
tro Terminelll. Danilo Dolci. 
tra i molti altri), trattandosi 
di scrittori in buona parte no

ti delle cui caratteristiche e 
impossibile dar cenno in bre
ve spazio. Per altro il merito 
di questa antologia sta pro
prio nella sua ciclopicita d'in
sieme, nell'essere epopea di 
intensissima vita culturale e 
di passione ideologica. Poesie, 
ritagli di giornali, manifesti 
murali, brevi biografie. dise-
gni, lettere, professioni di fe-
de, dispute; ci rendono come 
in un capillare e drammatico 
romanzo le vicende politiche, 
sociali, artistiche della Sici
lia; un romanzo di cui i poe
ti raccolti finiscono con l'es-
sere personaggi. Una esem-
plare indicazione di cultura 
regionale. quindi, e senza al-
cun provincialismo. piuttosto 
con attenta riflessione sul 
proprio "luogo". 

Cattivo rendimento 
C. BURLEIGH WELLING
TON-JEAN WELLINGTON, 
• Cattivo rendimento >, La 
Nuova Italia, pp. 141. L. 1400 

(Elena Sonnino). «Unde-
rachievement» e un neologi-
smo recente nell'ambito del 
vocabolario americano. 

Sebbene non esista in ita
liano il termine corrisponden-
te, questo non significa cer
to che non si verifichi da noi. 
e per di piu in maniera as
sai grave, la situazione ana-
loga. 

Underachiever e infatti un 
ragazzo il cui rendimento e 
scarso a dispetto di elevate 
potenzialita di base. Si trat
ta insomma di quegli studen-
ti di cui gli insegnanti soglio-
no dire: «potrebbe fare di 
piu..., se solo si impegnassc ». 

Gli Wellington, in base ai 
risultati di vrwrie ricerche ed 

all'esposizione dettagliata e 
minuziosa di alcuni casi par
ticolari, tentano di individua
re le caratteristiche comuni 
a questa categoria di studenti. 
considerando i fattori della 
personalita come l'elemento 
determinante dell'underachie-
vement. 

Nonostante tale modo di 
accostarsi al problema sia 
piuttosto riduttivo, in quan
to oggi «il problema degli 
underachievers si pone in ter
mini essenzialmente di pro-
blematica socio-politica» ci 
sembra che un'attenta lettu
ra del libro possa comunque 
risultare utile ad insegnanti 
e genitori al fine di individua
re almeno quelle, fra le cau
se dell'insuccesso scolastico, 
che sono piu strettamente le
gate ai fattori della persona
lita. 

Teorie sul plusvalore 
KARL MARX, Teorie sul plu
svalore, vol. II. Editori Riu
niti, pp. 646. L. 6000. 

(Guido Bota/fi). II tan
to atteso II volume del
la edizione critica delle 
«Teorie sul plusvalore » e ap-
parso in questi giorni a cura 
di IK Perini: esso fa segui
to a distanza di piu di dodi-
ci anni al primo volume splen-
didamente curato da G. Gior-
gietti. Come e noto il lettore 
italiano dispone sin dal 1955 
nei tipi Einaudi sotto il ti
tolo di «Storia delle dottri-
ne economiche » dell'edizione 
completa delle «Theorien 
uber den Mehrwertn condot-
ta pero secondo il testo che 
K. Kautsky pubblico tra il 

1905 e il 1910. Anziche atte-
nersi ai manoscritti lasciati da 
Marx. Kautoky ordino arbi-
trariamente tutta la materia 
secondo un ordine puramente 
cronologico e presuntamente 
« slstematico •. E' evidente che 
la scorrettezza di Kautsky 
non e puramente filologica 
ma rivela l'ottica con cui 
Kautsky e la II Internaziona-
le Iessero Marx (cfr. per tutto 
cio e in particolare per il pro
blema della connessione tra 
logica e storia nel IV vol. del 
Capitale la ricordata introdu
zione del Giorgietti). II testo 
ora a disposizione rappresen
ta un ulteriore contributo per 
1'approfondimento e la com-
prensione dell'opera di Marx. 

L'assassinio di M.L. King 
VINCENZO MANTOVANI, 
«Bersaglio M. L. King», 
Fabbri. pp- 156. L. 1.000. 

(M. d. B.t. Sull'assassinio 
di Martin Luther King, cosi 
come su quello di John Ken
nedy, diversi libri sono gia 
stati scritti: ricostruzioni che 
portano a conclusioni oppo-
ste. Taluni hanno sposato la 
tesi del FBI. sostenendo che 
James Earl Ray — l'uomo in-
dicato e condannato come To-
micida — ha agito da solo, 
spinto dalla follia e dal raz-
zismo. Altri, hanno invece ri-
tenuto assai piu valida — co
me appunto nel caso di John 
Kennedy, e del fratello Ro
bert — la tesi del complotto. 
dl cut Ray e stato soltanto 
strumento inconsapevole D'al-

tra parte, la questione 4 
aperta. 

Dal canto suo Mantovani 
non aggiunge nulla a quanto 
e gia noto: la sua 6 una scru-
polosa, metodica ricostruzio
ne delle ore precedenti l'as
sassinio. della complicata fu-
ga di Ray e infine dellarre-
sto. Probabilmente Mantova
ni e un fautore della tesi 
che vuole Ray «isolate e 
pazzo»; eppure anche attra
verso la sua cronaca. l'elenco 
dei punti ancora oscuri, la 
somma delle «coincidenze» 
favorevoli, delle presunte 
complicita, e soprattutto la 
mancanza di una qualsiasi 
spiegazione alle mosse dl 
Ray, e talmente impressio-
nante da splngere in direzio-
ne opposta, verso 11 
plotto. 
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