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SAGGISTI: BORGES 

Requiem per 
un gaucho 

r * ' 

Disfaccafa e gelida analisi letteraria per un capolavoro 
della cullura argentina: il poema «Martin Fierro» 

JORGE LUIS BORGES, II 
« Martin Flerro», Inlrodu-
zlone e traduzlone di Vanna 
Brocca, Palazzl, pp. 100 con 
lllustrazlonl, L. 4.000. 

La traduzlone del saggio dl 
Borges sul poema II gaucho 
Martin Fierro e II rttorno di 
Martin Fierro (da conslderar-
si come un tutt'uno, anche se 
le due parti sono state scrlt-
to a dlstanza dl sette annl) e 
Importante per piu ragioni: 
perche ci presenta Una 'pro-
va organlca del metodo 
crltico dl Borges; per
che trasferisce nella no-
stra lingua 1 document! rela-
tivi a una lunga e fondamen-
tale polemlca letteraria esplo-
sa in Argentina; perche al dl 
la della presa di posizlone del-
J'autore relativamente al pro-
blema rivela la sua poetlca e 
la sua estetica, con 1 loro ca-
ratteri e, stavolta si pud ben 
dirlo, i loro limlti. 

Ma il lettore italiano (e In 
genere il lettore europeo dl 
lingua e di cultura non spa-
gnola) poco sanno di Her
nandez, autore del poema, e 
poco delle contrastanti Inter-
pretazioni cul ii testo andd 
incontro. Di piu; non hanno 
mai letto il poema. Allora, in-

STORIA 

II folle 
volo di 
Hess 

JAMES DOUGLAS HAMIL
TON, c II folle volo dl Hess, 
Palazzi. pagg. 356. L. 4.000. 

(g. bJ. Ricostruzione minu-
ziosa, compiuta in gran par
te su documenti inediti, di 
uno dei piu misteriosi episo-
di della Seconda guerra mon-
diale: la fuga in pieno con-
flitto di uno dei principali 
capi nazisti e fedellssimi di 
Hitler. Rudolf Hess, in In-
ghilterra con proposte di pa
ce. che avrebbero dovuto con-
sentire ai nazisti di condur-
re con maggiore sJcurezza 
la guerra contro 11JRSS, al
lora in fase di avanzata pre-
parazione. 

Difficilmente per6 il volu
me pqtra essere considerato 
una risposta convincente ai 
principali interrogativi, che 
restano aperti attorno a que-
sto famoso « caso »: fu Hitler 
al corrente dell'iniziativa del 
suo subordinato? Vi fu in 
tutta la vlcenda un ruolo di 
una parte almeno dei servizi 
segreti inglesi? L'opinione del-
1'autore e comunque negativa 
in entrambi i punti. 

vece di presentare un testo 
lussuoso, corredato di lllustra
zlonl e costoso, non era meglio 
presentare In prologo o in ap-
pendice il poema intero? Solo 
cosl il lettore avrebbe davanti 
a s6 uno strumento di studio 
e di Informazlone complete 

Apparso nel mezzo della se
conda meta dell'800 (nel 1872 

II gaucho Martin Fierro e nel 
1879 II ritorno di Martin Fier
ro), il poema e, con parole po-
vere e perclo inesatte, un 
canto epico lmpemiato sulla 
figura dl un gaucho nel perlo-
do in cui i gauchos stavano 
scomparendo. Quindi, un re
quiem. Ma 11 gaucho e 11 sirn-
bolo e il protagonists di una 
parte delTArgentina. di una 
certa concezione soclale e dl 
una certa storia: & il simbolo 
dell'« essere nazionale» la cul 
sopravvlvenza si pone come 
reslstenza alia colonizzazlone 
del capitalismo e dello stra-
nlero. L'introduttrlce Vanna 
Brocca ricorda che una delle 
direttive di Sarmiento, pre-
sldente argentino negli annl 
in cui appariva 11 Martin Fier
ro, era questa: «Non cercare 
di economizzare il sangue del 
gauchos, e Tunica cosa che 
hanno dl umano. E' un conci-
me che e bene render© alia 
patria». II poema dl Her
nandez e dunque l'epopea e 
la rievocazione delle miriadi 
dl cui la patrla ha fatto con-
cime; e la ricognizione di una 
cultura moribonda, fatta dal 
suo interno e nel suo nome. 

Di fronte a questo poema, 
Borges impianta una dtstac-
cata, gelida analisi letteraria, 
come si fa un'autopsia. E pro-
clama che egll non si sente 
rappresentato da Martin Fier
ro: «E* del tutto imposslbl-
le pensare che nol siamo rap-
presentatl da un gaucho dl-
sertorew. In effettl. egll non 
e rappresentato da Fierro, per 
la stessa ragione per cul, per 
lui, Fierro e un disertore. 
Borges non fa mai un dlscor-
so dl classe — ne del resto 
potrebbe farlo, dall'lntemo 
del suo mondo che e soltanto 
letteratura —, ma la diserzio-
ne di cul parla e contro cui 
parla e il gesto di chi non 
rispetta le regole (Indlscutl-
bili, perchS dominanti) della 
classe al potere. A monte del
la posizlone interpretatlva dl 
Borges sta la fusione tra arl-
stocrazia e popolo, tra paese 
reale e paese «legale». e sta 
la solita concezione solltaria, 
appartata. autosufficiente del
la letteratura. In nome di que
sta a Borges riesce pur sem-
pre possiblle salvare il Mar
tin Fierro come libro, capola
voro artlstlco. destinato a du-
rare per Teternlta. 

Ferdinando Camon 

TESTI DI LINGUISTICA 

Le parole 
piu usate 

U. BORTOLINI, C. TAGLIA-
VINI, A. ZAMPOLLI, « Les-
sico di frequenza della lin
gua itallana contemporanea », 
Garzanti. pp. 855. L. 6 000. 

Sia l'Accademia della Cru-
sca che l'lstituto di lingua e 
letteratura italiana delTUnlver-
sita dl Utrecht elaborano con-
cordanze dei nostrl testl lette-
rari. La prima ha pubblicato 
tra 1'altro quelle del Canzo-
niere del Petrarca e del De
cameron di Boccaccio, 11 se-
condo pubblica presso 11 Mu-
llno gli Spogli Elettronici del-
l'ltaiiano delle Origini e del 
Duecento. direttl da Mario 
Alinei. una splendida collana 
di cui sono usciti tredici dei 
cinquanta volumi previstL e 
che costttuira la base per 
relaborazione di quel Tesoro 
delle origini e del grande Vo-
cabolario storico della lingua 
italiana che ancora non abbia-
mo e di cui la Crusca si e 
assunto rimpegno. 

Se questi volumi. Irti di ci-
fre e di percentuali possono 

•sembrare poco attraenti, bl-
sogna ricordare che conoscere 
1 dati statistic! di una lingua 
e una delle prime necessita 
per effettuame un insegna-
mento efficace. In particolare. 
le cento parole piu frequent! 
di un testo ne costituiscono 
da sole il 60° o. e per sapere 
quail sono le prime parole 
da insegnare a chi vuole im-
parare una lingua, come per 
sapere quail parole di un te
sto da commentare vanno con
siderate piu rare e bisognose 
di spiegazione, occorre racco-
gkere le parole piu usate di 
una lingua. E* quello che e 
stato fatto per 1'italiano degll 
ultiml 30 annl dal Centra Na-
zionale di Calcolo Elettronico 
di Pisa, che, su test! letterari 
e scoiastici. quotidian! e nvi-
ste, copioni teatrall e cinema-
tografici lunghi mezzo mi Ho
rse di parole, ha calcolato le 
5356 voci di base piu frequen-
ti. che sono elencate in questo 
volume s!a alfabeticamente. 
sia in ordine dl uso. con tutti 
i datl sulla loro frequenza e 
disperslone, e una prefaztone 
di quasi cento pagine. 

In un primo momento Tope-
ra era stata pubbheata in ed! 
zione fuori commerclo.' come 
era avvenuto per un prece-
dente lavoro del CNUCE, le 
concordanze della Divlna 
Commedia. II fatto che pol 
si sia deciso di pubblicare il 
lessico di frequenza presso 
Garzanti e un buon segno: 
•nostra che si comlnclano a 
•Mttere dlrettamente alia por-

tata di chi lavora nella scuola 
e nell'editoria scolastica que
st! strumenti dl lavoro. Gli in-
segnanti devono abltuarsi a 
chiedere e ottenere dai lingui
st! il massimo di informazionl 
suITitaliano. perche nella scuo
la si abbia davvero per tutti 
la conquista del diritto al-
respressione. e non la bene-
dizione della differenza tra 
chi ha potuto al trove acqui-
stare questa e altre conoscen-
ze e chi prima e po] ne viene 
defraudato. 

Daniele Gambarara 

Manuale 
del buon 
sociologo 

J. E. GOLDTHORPE, «In-
troduzione alia sociologia », 
ISEOI. pp. 232. L, 3.000. 

II meglio del volume sta 
fuorl di esso, nella refazione, 
che pert e di Paolo MaraninL 
Maranini sembra infatti coglie-
re in Goldthorpe un atteggia-
mento critico e problematico 
che Goldthorpe evita con ogni 
cura; ed e ancora Maranini che 
scrive vivaci considerazioni di 
dissenso in merit© alle teorte 
funzionalistiche. Goldthorpe e 
assai piu accomodante e tran-
quillo: quale sia il compito 
del sociologo egli lo sa con la 
fiducla del non turbatl; si che 
voJendo propagare questa sua 
conoscenza. ci elenca i temi 
su cui il sociologo in plena 
regola deve indagare. dal di 
ver30 modo di determinate la 
parentela. al ruoh social!, at 
rapporti di classe; senza of-
frircl il minimo spiraglio per 
una sociologia che non si li
mit! a descrivere le situazio-
nl ma che tentl il tnodello dl 
socjeta diverse, critichi. ipotrz 
zi II future sia dlalettlca. In-
somrna. 

Sapplamo bene che II tema 
e scottante. ma ne va della 
eslstenza d'una sociologia co
me scienza generate, altrlmen 
ti essa scornparira nella fllo-
sofla o nella politlca e soprav-
vivera solo come lndagine su 
aspettl parzlall della societa. 
ricerca emplrica. La sociologia 
pu6 durare solo se confronta
ta la conoscenza del reale a 
un modello dl una dlversa e 
possiblle socleU-

a. sac. 

Una « copla » da « Giudizio di Salomone» dl P.P. Rubens di pinta su vetro da un anonlmo ariiglano slclllano. 

ARTE POPOLARE IN SICILIA 

Mirabili vetri dipinti 
Per due secoli, nel 7 0 0 e nell'800, anonimi artigiani hanno confribuifo alia conoscenza di massa di opere di Rubens 
e Veronese «copiandole» da slampe ma in realta frasformandole in modo aufonomo - Esperienza cullurale collelfiva 

ANTONINO BUTTITTA, cLa 
plttura su vetro In Slcllla », 
con una nota di Leonardo 
Sciascia, Sellerfo ed. Paler
mo, 118 tav. a colori + 68 
pp. di testo con 26 ill. bian-
co-nero. L. 20.000. 

Mai piu, e in nessun altro 
paese, un Rubens o un Vero
nese hanno avuto tanta for-
tuna popolare, di massa, quan
ta gllene procurarono per un 
buon paio dl secoli gli arti
giani siciliani della pittura su 
vetro prendendone assai spes-
so a modello incisionl e stam-
pe pol rielaborate nello stile 
e nei contenuti. 

Certo, pochl o punti sape-
van qualcosa sulle matrici di 
quelle schematiche e colora-
tissime tavole che tra il Sette 
e l'Ottocento erano elemento 
naturale e coerente del piu 
tradizlonale arredamento do-
mestico Isolano, soprattutto, 
ma non soltanto, nelle cam-
pagne. (E la tradlzione si sa-
rebbe spenta assai piu lenta-
mente se. or e qualche lustro, 
non si fosse scatenato — per 
pol rapldamente spegnersi con 
11 sostanziale esaurimento del
le fonti — un collezlonismo 
per qualche verso, non esclu-
so quello sociologico, assimi-
lablle a quello dei fauves e 
manco a dirlo del ndifs). 

Ma in realta sta proprio 
qui, in questa appropriazione 
e in questo uso autonomo e 
funzionale deH'opera cdlta, u-
no dei segreti della continui
ty in Sicilia, e della grande 
diffusione, di un fenomeno 
artistico che pure ne in Si-
cilia era nato. ne 11 aveva un 
caposaldo tecnico e culturale 
come a Venezla, per dire, o 
in Boemla, o in Romania. 

Quanto sia necessaria una 
chiave storicista per intende-
re il valore dell'esperienza sl-
cillana ribadisce del resto tra-
sparentemente la rilettura che 
ne fanno. pur con alterni sti-
moli. Tetnologo Antonino But-
titta e lo scrittore Leonardo 
Sciascia in quesfopera — 
frutto dell'iniziativa di un 
giovane e coraggioso editore 
— che si raccomanda tanto 
per la cospicua vastita del ma-
terlale raccolto (e spesso com-
narato), quanto per i preziosi 
frutti di un'accurata e pur 
sempre assai ardua viprodu-
zione dei preziosi colori ori-
ginali. 

Tra I moltl elementl di ri-
flessione suggeriti dagl] auto-
ri. converra qui coglier quelli 
che in qualche modo consen-
tono di continuare il discorso 
sulla « copla » dell'opera colta 
fche peraltro non e 1'unico 
possibile. dal momento che 
larga parte della produzione 
artigianale ha invece origine 
autoctona). Talora daU'origi-
nale viene tratto il soggetto 
senz'altra variante di rillevo 
che la semplificazione degll 
element! iconografici. Talora 
e invece operata una commi-
stione con element! di altra 
fonte. o d'invenzione. 

Cid che accade in definitiva 
anche quando prevalga. in 
luogo deU'abbondanza sceno-
eraflca propria della cultura 
figurativa barocca (riflessa 
nelle Drime pitture su vetro. 
del "700). la tendenza alia 
semplificazione e alia stiliz-
/azione delle forme. aH'aboH-
zlone dei passaggi cromatici, 
alia geometrizzazione dei pan-
nejrgi Ecco allora — il pro-
cesso presenta anatosde con 
le caratteristiche deil'altret-
tanto tradizionale pittura dei 
carretti — che tema e rap-
presentazione possono appa-
rire assolutamente popolari. 
con queiranacronismo. con 
quella trasposizione al pre 
sente dei fatti del passato 
che e Upica del sentlmento 
pooolare. 

A questo punto diventa su-
perfluo sottolineare che le 
forme apoaiono prodotto di 
una esperienza culturale col-
lettiva In cul 11 margine dl 
Intervento individuate e mol-
to limitato: non sussLstendo 
neir ambito dell' esoresslvita 
popolare. come vorrebbe un 
noto prerfudlzlo croclano. la 
ben caratterizzata personalita 
artlstica. il riconosclmento 
onomastico dei slngoll artlsti 
non serve ai fin! delPIdentl-
ficazlone dl una loro lmpro-
bablle Individuallta poetlca 
(Buttitta). 

Attenzione Invece alia seel-
ta nelU rltraUlstica, alia 

predilezione del personaggi 
sacri. Vero e che esiste una 
stretta connessione tra la dif
fusione della pittura su ve
tro (anche in serigrafla, con 
11 sistema dei cartonl) e la 
diffusione dell'uso delle imma-
ginl sacre a fini di edifica-
zione morale in un quadro 
culturale ancora dominate 
dalle conseguenze della con-
trorlforma. Ma e anche vero 
che In un popolo vessato da 
una particolare feudalita non 
era nozione che potesse aver 
facile corso quella che I san-
ti avessero tutti ugual potere 

di Lntercessione e che su tutti 
pol c! fosse chi di potere ne 
aveva ancora di piu. 

Peccato anzi che la gustosa 
elencazione del santi predilet-
tl compiuta dall'uno, non sia 
stata integrata dali'altro de
gll autori (Sciascia) con la 
funzionalissima riproposizione 
d'una penetrante osservazione 
fatta in altre pagine per al
tra ma non dissimile occasio-
ne, a proposito della tenden
za ad esemplare la gerarchla 
celeste sulla immanente feu
dalita. E come 1 gabelloti, gli 
sbirri, i famlgli — osservava 

Sciascia — erano, per la loro 
stessa vlclnanza e presenza, 
piu potent! del feudatario 
chiuso nella sua dimora citta-
dina o nel castello inaccessl-
bile; come H vicerd era effet-
tualmente piu potente del 
re..., cosl 1 santi, piu vicini 
alia terra per il fatto stesso 
di essere statl mortali, dove-
vano indubbiamente essere 
piu potenti di Dio. Anche la 
casLstica della pittura su ve
tro awalora questo terre-
moto. 

g. f p. 

STORIA SOCIALE 

La rivolta del 1830 
dei braccianti inglesi 

Un'opera d i E.J. Hobsbawn e G . Rude che contribuisce a continuare la 
discussione sui l imiti e gl i obiett ivi del la scienza storiografica 

E. J. HOBSBAWN - G. RU
DE': c Rivoluzione Induslria-
le e rivolta nelle campagne >, 
Editori Riuniti. pp. 351. lire 
4.200. 

Dall'autunno all'inverno del 
1830 tutta l'lnghilterra agrico-
la sud-orientale fu scossa dal-
la piu ampia rivolta di tipo 
luddista che la storia, gia 
lunga, dello sviluppo capital!-
stico di quel paese aveva co-
nosciuto e conoscera in se-
guito. L'oblettivo principale 
dei braccianti agricoli in ri
volta era rappresentato dalle 
macchine trebbiatrici che 1 
fittavoli capitalistic'! ed 1 gran-
di proprietari terrieri aveva-
no introdotte alio scopo dl ac-
crescere la produttivita del la
voro ed aumentare in questo 
modo i profltti e le rendite. 

I peasants, come generica-
mente venivano chiamat! i sa-
lariati dell'agricoltura, gia 
pienamente proletarizzat! vl-
dero in questo modo ridotte 
al minimo le loro fonti di gua-
dagno e quindi peggiorata la 
loro gia precaria eslstenza. 

L'insistenza con cui gli A-A. 
sottolineano questa circostan-
za, e cioe la gia plena prole-
tarizzazione dei lavoratorl 
agricoli prima della diffusio
ne generalizzata delle macchi
ne awenuta negli annl Imme-
diatamente precedenti quello 
della rivolta, e essenziale per 
riuscire a cogliere 1 tratti f on-
damentali e gli scop! della ri

volta stessa. A differenza del
le jacqueries continental!, 
espresslone ad un tempo di-
sperata e peculiare dei picco-
11 contadini proprietari, aas-
setati d! terra», a Non e'e 
dubbion, affermano gli AA., 
ache la loro moderazione fos
se in parte dovuta... al fatto 
che erano movimenti di pro-
letari agricoli e non dl con
tadini— Caratteristica di ri-
lievo del lavoratore proleta-
rizzato era Invece quella di 
non volere piu la terra, ben-
si salari piu alti e una buo-
na occupazione». (pag. 70). 

Nel corso della rivolta del 
'30 infatti, cosl come in quel
le che l'avevano preceduta e 
che la seguiranno, non venne 
mai avanzato dal movimento 
alcuna rlchiesta di 'rifor-
ma agraria' o di una qualsia-
si forma di redistribuzione 
della terra. Insomnia il brac-
ciante inglese, di fronte alia 
inflazione galoppante che col-
pi l'economia del paese all'in-
domani della conclusione del
le guerre anti-napoleoniche, 
alle disastrose condizionl del 
mercato del lavoro, ulterior-
mente appesantite dal ritorno 
dei reducl dalle campagne eu-
ropee, individud nella macchi-
na trebbiatrice la causa reale 
del peggioramento delle sue 
condizionl e attraverso la sua 
distruzione si pose l'obletti
vo di un "ritorno" alle «anti-
che condizionl di normallta ». 

RistabiUre l'equilibrio ge-

rarchico che fino a quegli an-
ni aveva dominato nel villa
ge e che, comunque, aveva as-
sicurato pane e lavoro per tut
ti: questo l'oblettivo della ri
volta. la lotta che i braccian
ti portarono avant! con estre-
mo erolsmo non solo non si 
proponeva di rivoluzionare lo 
assetto soclale complesslvo 
delle campagne, ma fu per al-
cuni aspetti, ed In cid la spie
gazione anche della sua larga 
diffusione e durata, appog-
giata da una parte dei fitta
voli capitalist! in opposdzione 
alia nuova Iegislazione della 
Poor Law. L'lntrecclo di que-
ste spinte e controspinte eco-
nomiche airinterno della ri
volta del *30 e ben delineato 
nei prim! cinque capitoli del 
testo, chiarificatori altresl del 
perch6 questa lotta, nonostan-
te la sua disperazione e scon-
fitta, non fu altro che un mo
mento di preparazlone per la 
diffusione del tradunionlsmo 
agricolo realizzatosi po! nel 
187a 

Questo lavoro, che pur non 
c! pare all'altezza di altre ope
re con le quail 1 due autori 
si sono venuti affermando co
me tra 1 piu seri ed attenti 
esponenti della storia socla
le. non manchera certo di ria-
prire o continuare la discus-. 
sione relativa a! limiti ed agl! 
obiettivi della scienza storio
grafica. 

Guido Bolaffi 

PROBLEMI STORICI 

II '500 tra due roghi 
NINO BORSELLINO, c Ma-
chiavelli-AriwIo - Gil antt-
clatsicisti del Cin^occento », 
Laterza. tre volumi separati. 
cadauno L. 1.500. 

Dopo le discussioni sul con
cetti di Umanesimo e Rina-
scimento (umanesimo «civi
le* e umanesimo «retorioo». 
rinascita medioevale e antiri-
nascimento. bagliori e luci 
cultural! ma recessione eco-
nomica) sembra ormai acqui-
sita l'esigenza di una visione 
ment'affatto idilliaca della na-
sclta della cultura modema. 

Ma tra il puro proclama di 
un metodo e la realizzazione 
storiografica e'e sempre di 
mezzo II mare non piccolo del
la capaclU critica di intende-
re concretamente tempi e te-
sti. fatti e uomini. strutture 
e medlazioni, politlca e pro
duzione letteraria. Questi stu-
di del Borsellino — che sono 
estrattl, ristampatl In edizio-
ne economica, del primo vo
lume del Clnquecento della 
grande storia letteraria Italia
na dl Laterza, da poco oscito 
— cl sembra slano riusclti nel-
rimpresa, fornendo qualcosa 
dl piu dl un semplioe stru
mento critico di rlsoontro, in 
grado come sono Invece dl da
re al Clnquecento una dimen-
sione storicamente assai cor-
posa che riconduce I'unlta e 

le contraddizioni del periodo 
al solido terreno dei cdati 
l'esperienza letteraria », attra
verso una serie di stimolanU 
letture critiche. 

I c grandl» (Machiavelli, 
Ariosto. Aretino) e i « minor!» 
(Bemi, Folengo, Ruzzante, 
Cellini), per cosl dire, vengo-
no collocaU. in una llnea dl 
sviluppo in cui la dlalettlca 
classicismo-anticlassicismo non 
e scontro di categorie astrat-
te, ma immagine viva di una 
situazione culturale e politica 
che trova II suo centro all'ini-
zio del secolo nella crisi del-
1'«indipendenza italiana * (ca-
lata di Carlo VIII. apertura 
del periodo delle preponderan-
ze stranlere, con sullo sfondo 
il bruciamento del Savonaro
la) e al termine nell'affermar-
sl della Controriforma come 
liquidazione repressiva del Rl-
nascimento. della quale sono 
simbolo le fiamme del rogo di 
Giordano Bruno. 

H capltolo Introduttlvo sul 
problem! storici del Clnque
cento, che dellnea l'evoluzio-
ne dell' Intellettuale rinasci-
mentale in cui la mancata rea
lizzazione dell'Aomo faber in 
« valore soclale • e spiegata in 
termini dl contraddizione og-
gettlva tra valorl etlci e cul
tural! e clivelll dl produzio
ne economica e di organlz-
tazlone politica» che blocca-

rono lo sviluppo, non e quin 
di qualcosa di appiccicaticcio 
o di catalogatorlo. ma II risul 
tato dl una verifica effettuata 
sull'esperienza dei testL 

Bastl, in questa sede accen-
nare alia puntuale analisi del 
pensiero machiavelliano, vi-
vissima fin nelle note a pie 
di pagina al bran! delle ope
re -~ come quella al discorso 
del capo dei Ciompi delle 
Istorie Florentine — e airal-
tro studio, dedicato al Folen
go, « al secolo Girolamo, in 
religlone Teofilo. In arte Merlin 
Coca! e Limemo Pitocco*. il 
macheronico poeta mantova-
no. che con il Ruzzante e lo 
Aretino. al petrarchismo ed al 
ciceroniani5mo contrappose co-
micita e bizzaria in chiave di 
c scaplgHatura » anticlasslcl-
sta, riproponendo que! cdirit-
ti natural!» di origine boccac-
cesca presentl, in parte anche 
nel Machiavelli. 

I limiti del cospicuo sforzo 
del Borsellino sono da rlcon-
durre, se ma!, airimpostazio-
ne generale, dl tipo semi an. 
tologico ed in parte didasca-
lico della collana, che lascla 
necessarlarnente spazio qua e 
la a frantumazlon! e condizio-
namentL Ma proprio In que
sto quadro i merit! prendono 
maggiorcorpo 

g. be. 

ANALISI DI UN PAESE 

I 7 mesi del governo 
democratico in Bolivia 

L'esperienza dell'Assemblea popolare in un paese da sempre 
soggiogato al capitate statunitense - Seri limiti ideologic! del 
libro che, per altro, presenta spunti di grande interesse 

E. FIORAVANTI: c L'espe
rienza della Assembled popo
lare In Bolivia », Jaca Book, 
L. 2.000. pagg. 245. 

Minlere dl stagno e prodot-
ti agricoli: queste le basi del-
reconomia della Bolivia, un 
paese potenzlalmente rlcco, 
ma in realta molto povero, 
perche sfruttato colonialmen-
te prima, in forma indiretta 
dall' imperialismo economlco 
statunitense dopo. 

La Bolivia non ha mai co-
nosciuto una reale indipenden
za ma soprattutto subisce an
cora oggi una dittatura volu-
ta e controllata dagli USA, 

II passaggio dalla fase feu-
dale a quella capitalistico-bor-
ghese, e awenuto in modo 
graduale per molti annl, con 
la trasformazione dei proprie
tari terrieri in finanzleri, e 
con la dlfferenzlazione all'in-
terno della classe contadina di 
una borghesia agraria. 

Questo processo comlncia 
circa nella seconda meta degll 
annl '30, dopo la « Guerra del 
Chaco » contro 11 Paraguay, ed 
e naturalmente accompagnato 
da fenomen! di organizzazio-
ne operaia, come il nascere 
del sindacati (1936). 

Lo sviluppo in senso capita-
Ilstico deU'economia boliviana 
e segnaco da atti di ribellione 
popolare in cui protesta ope
raia, nazionallsmo, spinte con-
tadlne per la riforma agraria 
si confondono. 

E' nel 1952 che la protesta 
popolare sfocia in una vera e 
propria rivoluzione, dalla qua
le esce un governo a cui par-
teclpano 11 Movimento Nazio-
nalista Rivoluzionario e la 
Centrale Operaia Boliviana. 

Vengono immedlatamente 
varate la nazlonalizzazione 
della piu grande miniera di 
stagno del paese, e la riforma 
agraria. Questi due provvedi-
mentl trasformano profonda-
mente il paese, ma rompono 
I'unlta che aveva portato alia 
rivoluzione: concedendo la ter
ra ai contadini, aiutano la for-
mazione di strati sempre piu 
ampl di borghesia agraria, 1 
cul interessi si dissociano ov-
viamente da quelli degli ope
ra! e dei ceti urban!. 

La nazionalizzazione, d'altra 
parte, preoccupa gli USA, che 
organizzano un colpo di stato 
che porta al potere il generale 
Barrientos nel 1964. Nel 1967 
comlncia la guerriglia, nel '69 
muore Barrientos, e dopo un 
breve periodo di due anni, un 
altro periodo di dittatura: 
quello del capo delle forze 
annate Miranda. 

Nel febbraio del 1971, final-
men te, dopo una sollevazione 
popolare e dl una parte delle 
forze annate guidata da Tor
res, si attua il primo esperl-
mento di governo autentica-
mente democratico: quello 
dell'Assemblea popolare. 

La sua durata purtroppo fu 
assai breve, dl appena sette 
mesi, e nell'agosto dello stes
so anno Banzer, con un nuo-
vo colpo di stato, elimind ognl 
garanzia democratica e prese 
il potere. Egli lo detiene anco
ra oggi e le sue recent! dichla-
razlonl di voler tomare a un 
regime democratico certamen-
te non possono trarre in in-
ganno nessuno, ma dimostra-
no soltanto 11 crescere dello 
scontento popolare. 

Come si vede Tunica con-
tinuita politica ed economica 
in tutta la situazione bolivia
na e data dalla presenza pe-
sante ed invadente dell'lmpe-
rialismo americano. che fra 
1'altro era riuscito a trarre 
grande vantaggio dalla nazio
nalizzazione delle minlere di 
stagno, ottenendo il monopo-
lio delle esportazionl mlnera-
rie attraverso il Banco Mi
ner©. 

Questo In sintesi 11 quadro 
in cul Fioravanti inserisce la 
sua analisi sulla Bolivia, svol-
gendo un lavoro dl ricostru
zione storica abbastanza chia-
ro In alcuni punti, ma insuf-
ficiente in altrL 

Infatti la sua ricerca stori
ca ed economica &, a tratti, in
dubbiamente interessante: ad 
esempio l'analisl della natu
re. delle forze social! che 
Che Guevara riuscl ad at-
trarre nel foco guerrl-
gliero, e il suo isola-
mento, la sua lncapacita di 
radicals! nelle masse rurali in 
paragone invece alia guerriglia 
che lo stesso uomo aveva con-
dotto a Cuba con successo. 
L* autore spiega 1' insuccesso 
col fatto che la riforma agra
ria aveva In gran parte tra-
sformato le campagne, crean. 
do «i contadini proprietari, 
che hanno una mentalita indl-
vidualista e conservatrlce che 
I! allontana, almeno in una 
prima fase della lotta, dal ri-
conoscersi in un processo ri
voluzionario ». 

Di qui II fallimento delle fa-
mose test del Che; che pure 
si erano dimostrate giuste per 
Cuba. 

Dove invece la polemlca per
sonate dell'autore con le posi-
zioni politiche dei partiti del
la sinistra fa scadere il 
livello del lavoro, e nella par
te In cui egli analizza i sinda
cati e i partiti politic!, il lo
ro ruolo nell'Assemblea popo
lare, e successivamente nel 
fallimento di questa espe
rienza, culminato nella ditta
tura. 

Qui manca un vero appro-
fondimento della natura e 
della composizlone sociale di 
queste forze e dei loro error!. 
Infatti e chiaro che dove e'e 
stato un fallimento e'e stato 
anche un errore, ma non e dl 
nessuna utlllta affermare con 
asserzionl sempliclstiche che 
la radioe di ognl male e nel 
riformismo del partiti dl sini
stra, se non si compie un'in-
dagine piu seria. 

Daniela Brancati 

in libreria 
II «diario pubblico» di Guasti 

IVO GUASTI, a II carlco 
del giornl», Cultura editri-
ce, pp. 64, L. 1.000. 

(Franco Manescalchi) • «I! 
carico dei giorni» e una cro-
naca in vers! dl uno scrittore 
che fa della cultura uno stru
mento attivo, di lotta. Vi e la 
Reslstenza, osservata con par-
tecipe attenzione di bimbo, ed 
in questa ]e figure che antlci-
parono le forme del presente; 
vi 6 un continuo senti
ment© del tempo e delle sue 
progressive mutazioni. 

A volte Guasti sofferma il 
suo interesse su una figura 
arcaica, altrove conflgura un 
disegno di gruppo, anlmato da 
una forza interna per il cari
co di giorni che vi circola. 

Ma, in questo, non vi e la
ment©, che anzi un evldente 
«ottimlsmo della volonta» 
muove lo scrittore a vedere la 
storia nei suoi atteggiamenti 
costruttivi «per sicure avan-
zate ». 

Su questo plafond impegna-

to e diaristlco, valido come 
documento probante di una 
situazione storica nei suoi 
aspettl piu partlcolar! e sog-
gettivamente consistent!, al-
cune poesie prendono rilievo 
per la compatta evldenza del
le immagini di una terra che 
rapldamente muta di aspetto 
e struttura civile. E si tratta 
dei testi piu intern! e neces-
sari rispetto ad una ricerca di 
verita e poesia in cul il det-
taglio politico non e pragma-
tico, ma, alia radice, esempla
re ed, in definitiva, neouma-
nistico. 

In questi casl. un deslderio 
di serena mutazione, dove 
uomo e natura si comprendo-
no in un'unlca prospettiva, so-
stanzia un discorso che va ol-
tre la nostalgia e l'ideologismo 
per un approdo di verso, per 
un gusto delle cose e per un 
giusto sentiment© delle mede-
slme che ricordano Hifcmet, 
la sua elegia costruttiva, le 
oggettive dimensionl di un 
« diario pubbllco ». 

La societa urbanizzata 
ANGELO DETRAGIACHE, 
< La cilia nella societa In
dustrial s, Einaudi, pp. 157, 
L. 3.200. 

(Lando Bortolottl) — Tesl 
fondamentale dell'autore e che 
essendo la citta il nodo fonda
mentale del probleml contem* 
poranei, Pobbiettlvo della pia-
nificazione nazionale deve es
se iv anzi tutto la citta. Un ro-
busto accent© viene posto su-
gli aspetti positivi delle con-
centrazioni urbane, e sulla ac-
celerazione dell'evoluzione so
ciale e culturale resa possi
bile dalla grande citta mo
dema. 

L'autore sostiene molte tesl 
elaborate dalla sociologia sta
tunitense; ma rimane da ve-
rificare quanto tali ipotesi sla
no applicabill nella nostra 
realta. Torino (che pare con-
fermare alcune di queste tesi) 
e un caso anom&lo: e Tunica 
grande citta italiana basata 
fondamentalmente su un'unlca 
industria gigante. 

L'approccio dei sociologi e 
degli urbanisti americani — lo 
studio del modello di compor-
tamento dl chi decide Tuso 
del suolo urbano — lascia in 
ombra il momento politico, 

che pure e a monte delle ten-
denze «natural!» dello svi
luppo. 

La parte piu approfondlta e 
quella che concerne la citta 
nella societa preindustriale: 
qui la sintesi e chiara e con
vincente. Negli altri capitoli 
vi e qualche caduta del rigo-
re scientifico, come quando si 
afferma che la aversione fa-
scista » ha la sua matrice (at
traverso Sorel), nella fabbri-
ca, o che il pensiero tecnolo-
gico decolla per proprio con-
to, secondo una propria logi-
ca non riconduclblle al giudi
zio economlco. Rimane comun
que il notevole tentativo di 
fondere geografia urbana, so
ciologia urbana ed economla. 

Le proposte avanzate dal 
Detragiache per rlsolvere i 
probleml della societa urba
nizzata si possono compendia-
re nell'incameramento della 
rendlta fondlaria urbana da 
parte dell'operatore pubbll
co, e nella fissazione di una 
gerarchla urbana che consen-
ta la riorganizzazione dell'in-
tero terrltorio. Si tratta, co
me si vede. dl proposte poli
tiche, ma nulla e detto sulle 
forze che possono attuarle 
nella nostra situazione. 

Giustificazione di Dio 
G. G. LEIBNIZ, cTeodi-
cea > a cura di Vittorio 
Mathieu. Zanichelli. pp. 505. 
L. 6.500. 

(Luciano Albanese) - Teodi-
cea significa, letteralmente, 
«giustificazione di Dio». Giu
stificazione dall'accusa di aver 
creato il male, n problema 
fu uno dei piu dibattuti del 
XVH e del XVm secolo: Bay-
le e, piu in generale la cul
tura libertina, avevano dimo-
strato Tassoluta ingiustifica-
bilita di Dio. La ragione non 
pud conciliate Tesistenza del 
male e Tesistenza dl Dio. La 
teologia ha percid fallito il 
suo scopo, e solo un att© di 
fede puo rlsolvere quella con
traddizione. 

Leibniz voile spezzare una 
lancia a favore della teologia, 
e n'aprl tutta la questione. 

Negli Essais de Thiodicie 
(1710) egli introdusse il con
cetto di male metaftsico: Dio 
ha creato degli esseri necessa-
riamente inferior!, quindi II-
mitati, quindi strutturalmente 
affetti dal male fisico e dal 
male morale. La garanzia che 
le forze del male non prevar-
ranno sta nell'armonia presuv 
bilita del mondo, in cui ogni 
creatura trova il suo postc 

I limit! di questa soluzione 
sono chiaramente denunciat. 
da Mathieu nella sua introdu 
zione: essa ha il difetto dl tui-
te le costruzlon! idealisticht. 
che, per voler splegare a prio
ri tutta la realta, flniscono 
col soggiacervi passivamente 
Cosl Leibniz, amentre pre 
tende di ridurre tutto alia 
forma logica, riduce tutto a 
una proposizione empirica» 
(Mathieu). 

La scuola nel vuoto 
E. RICHARDSON, c La 
scuola e il suo ambiente >, 
Armando, pp. 364, L. 4000. 

(Fernando Rotondo). n sot-
totitolo — «Probleml e espe-
rienze dl gruppo nella scuola 
secondarias — promette piu 
di quanto non mantenga ef-
fettivamente. L'autrice mc-
stra come le relazioni Inter
personal! e le correnti emc-
zionali sotterranee influenzi-
no profondamente la vita del
la scuola e gli aspetti intel-
lettuali delTistruzione, ma tut
to cid sembra awenire in 
una sorta di «vuot©» nel 

quale la scuola viene isola-
ta dal piu ampio contest© so
ciale esterno. Inoltre 11 mate
r i a l deU'esperienza scolasti
ca, inglese, propone motivi a 
cul il nostra ambiente educa-
tivo non puo che essere scar-
samente sensibile. Si pensi, 
ad esempio, al capitolo sul-
Torganizzazione soclale nella 
scuola con 1 suoi tipici aspet
ti di democrazia formale an-
glosassone (prefetti, capiclas-
se. ecc.), secondo una conce
zione per cui la scuola e vi
sta come luogo per apprende-
re la democrazia, o meglio le 
sue procedure. 

1953-1973: VENT'ANNI CON I LIBRI DEGLI 

EDITORI RIUNITI 
Dopo II successo editortala del QUADERNI DEL 
CARCERE — 40.000 copie vendute — sono in 
libreria, nella nuova edizfone economica 

GRAMSCI 
Scritti politici 
preffaziona a cura di Paolo Soriano 

Dagfl articoll m l « Grido dal popolo » alia • Tesl 
dl Uone», la p!0 ampia antologia degli scritti 
dl Gramsci che fomlsce gli elementl essamiali 
del suo pensiero teorico a della sua esperienza 
reale, dimostrandone il nesso strettissimo. 

LE IDEE • 3 von. > pp. 832 • L 2.500 
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