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PROBLEMI DI FILOSOFIA E SOCIOLOGIA 

Nel fenomeno «citta» 
Due testi dello studioso (rancese Henry Lefebvre sull'affascinante tema del 

ropporto tra la societa umana, che tende a divenire una societa interamente 

urbana, e la realta delle citta - Stimoli e manchevolezze dei due studi in cui 

si alternano acute intuizioni ad ambigue proposte di soluzioni 
HENRY LEFEBVRE - Dal 
Rurale all'urbano, Guaraldi, 
pp. 316. L. 4000 e La Rlvo-
luilone urbana, Armando, 
pp. 210. L. 2.200 

« La cltta protetta sul suolo 
una societa nella sun interez-
za, una totallta soclale o una 
societa conslderata come to
talita, compresa la sua cultu-
ra, le sue lstltuzlonl, la sua 
etlca, 1 suol valori, In bre
ve le sue sovrastrutture, com
presa la sua base economlca 
e I rapporti sociall che co-
stitulscono la sua struttura 
proprlamente detta». Questa 
illuminante sintesi del rappor
ti fra la cltta come realta fi-
sica e la retrostante realta 
soclale, del fllosofo e sociolo-
go francese Lefebvre e inse-
rita In un saggio del 1962. ora 
tradotto con molti altri sot-
to il titolo Dal rurale al I'urba-
no, e condensa in se i pre-
gl e le manchevolezze del pen-
slero dl questo studioso sul-
la citta: soddlsfaconte da un 
punto di vista dello studio 
storlco-geografico e urbanisti-
co. la definlzlone non arrl-
va a chiarlre cosa propria-
mente sia la cltta. anche se 
Lefebvre aggiunge acute con-
slderazioni sul signlficato dei 
monumenti. sulla «pluralita 
dei livelll dell'urbano» e co
st via. 

CI sembra che I'autore si 
avvicini maggiormente a una 
corretta inquadratura del fe
nomeno urbano. e della sua 
evoluzlone, quando ne La ri-
voluzione urbana afferma che 
la « realta urbana •>. « divlene 
una forza produttiva. come la 
scienza». In un altro brano 
I'autore dice che «usando la 
terminologia marxlsta si con-
sidera l'urbano e il processo 
di urbanizzazlone come sem-
plicl soprastrutture del mo-
do di produztone ». !3* una af-
fermazione non molto precl-
sa: citta e processo di urba-
nizzazione sono insleme strut
tura (forza produttiva) e so-
vrastruttura. Del resto gia il 
vecchio Treves, nel 1913. par-
lava della citta moderna. su 
« Critica Sociale », come cen
tra dl accumulazione dl ca
pital! mobiliari e rendita fon-
diarla (con buona pace degii 
ultrasinlstri che ritengono 
questa una loro scoperta). 
• L'lmpostazlone d! Lefebvre 
vorrebbe essere marxlsta (o 
meglio marxiana, nel senso 
che si e voluto dare recen-
temente a questo termlne) ma 
i molti apporti attinti dalla 
psicanalisi. dalleslstenziall-
smo, da Heidegger, ecc. flnl-
scono, specie nei tempi plu 
vlclnl a nol, per soffocare la 
impostazione del primi annl 
del dopoguerra, che si situa-
va fra marxlsmo. « Annales». 
e scuola geografica francese, 
quando Lefebvre si occupa-
va di sociologia rurale, del 
problem! della mezzadria to 
scana in relazione alle lotte 
del contadini. 

SI tratta comunque dl due 
librl stimolanti, da leggere, 
per una mlglior corj.-prensio-
ne del secondo, difficile e den-
so di paradossl e provocazlo-
ni. nell'ordine qui lndlcato. 

Tesl fondamentali dell'auto-
re — che si avvlclna. nelle 
conseguenze ipotizzate al 
Toynbee de La citta aggres-
siva — il formarsi tneluttablle 
tuttora mal compreso nelle 
sue implicazionl anche po-
lltiche, dl una societa totv-
mente urbana. Questa intut-
zlone. che, come ri!eva Pao
lo Sica nella acuta introdu-
zione di Dal rurale all'urba-
no «ha Illuminate. come in 
un lampo, 11 materlale »eor«-
co precedentemente elabnra-
to » non rimane esente da am 
biguita e incertezze: la rivo
luzione urbana come elemen-
to (insleme alia * iivoluzio 
ne » industriale) detla « rivolu-
zione mondiale« pare tesl 
quanto mal discutiblle. e ta
le da lasciare in cmt-ra I'ele-
mento volontario « cosclen-
te indlspensabile a una tra-
sforniazione rivoluzionaria 

Intorno a questa tesi Le
febvre ne sviluppa molte al 
tre. La spontaneitA, la orlgi* 
nalita, la immairinazione 
(o l'abitare e nella su<i essen-
ra ooetico ») trovana una pos-
fibflita di manifestarsl (mlstl-
ficata) nella casa unlfamllia-
re suburbana. Lefebvre sma-
schera questo mlto. nlevando 
quanto la Iiberta dei * subur 
banitan somtgli a quella del 
Codice Civile — e quindi alia 
pura e sempllce proprie*A -
ma splega questa spin*.* ver
so I'evas'.one suhurbvia rol 
deslderio. leglttimo, degl« e* 
serl umanl che asplrano a 
uno « spazio flesslolle. appro 
priab'.Ie, tanto alia scala del 
la vita privata che a quella 
della vita pubblica. -legl! in 
sedlamenti e del pawaggio*. 

Pur utillzzando con mae-
stria gll strumenti della to 
clologia, Lefebvre attacca du 
ramente la pretesa di definl 
re la citta attraverso una se 
rie di tndlcl (ne <ono stall 
Jdentiflcati finora 333. dice con 
lronia). nonche la pretesa 
oblettivita delle • nfcrviste» 
(«quando vlene intervlstata 
la gente si augura dl trova 
re le cose alle quail b ehltua 
ta»). Acuta la ldent!ficnzionr 
del carattere borghcse dMIa 
«scienza» urbanlstlca. dove 
la separaxione. sul »uolo. del 
le funzionl ha 11 <im paral 
lelo nella segregazione coda 
le. Interessantl le wservazio 
ni sulla citta che consent* 
(che deve consenting M nor 
ro gioco. lo spettaonlo. Tim 
prevlsto: la «cltta 'jdira n 
cfie richlama alia mente le 
Wzzarre e geniall 'esl di Feu 
Iter. 

Undo Bortolotti 

TESTI 
MARXISTI 

Gli scritti 
di Antonio 
Labriola 
ANTONIO LABRIOLA, Scrit. 
ti filosoflci e politic!, a cura 
di Franco Sbarberi. Einaudi. 
2 voll. di complessive pp. 
CXVI - 1037. L. 7500 

La raccolta di scritti di An
tonio Labriola curata da Fran
co Sbarberi offre un quadro 
abbastanza completo dell'atti-
vlta del plu grande fllosofo 
marxlsta itallano. Essa lnfattl 
comprende tanto 1 saggi sul
la concezione materialistica 
della storia, quanto gli articoli 
politic! e alcune delle lettere 
piu importanti della corrispon-
denza politica privata. L'anda-
mento cronologico della rac
colta. inoltre, e assai utile per 
ricostruire 11 percorso intellet-
tuale dei fllosofo. 

Antonio Labriola rappresen-
ta una stella di prima gran-
dezza. nel panorama del mar
xlsmo italiano e piu In gene-
rale del marxismo della se-
conda Internazionale. Su tut-
ta una serie di question! de
cisive egli fu sempre in aper-
ta polemica coi piu famo-
si teoricl del suo tempo. Sul 
problema dello Stato. ad esem-
plo. che lo trov6 sempre schle-
rato contro 1 sostenitori del 
socialiamo di Stato. O sul pro
blema della concezione della 
storia. attorno al quale e nau-
fragato tutto 11 marxismo del-
Tepoca, che lo vede sostenito-
re del metodo storico • logi-
co — cioe del vero metodo 
scientifico — contro II metodo 
storico cronologico. «La cono-
scenza del passato — afferma 
.Labriola nello scritto In me-
moria del Manifesto dei comu-
nisti — giova ed interessa pra-
tlcamente solo in quanto essa 
pu6 dare luce e orientazione 
critica a spiegarsi il pre-
sente ». 

Ed e questo atteggiamento 
che splega, tra Taltro, quella 
che Sbarberi chlama «la dlf-
fldenza per la versione helge-
lo-engelsiana della dialetti-
ca » 

Non vogllamo concludere 
augurandoci che I'edizione el-
naudiana contribuisca alia en-
neslma a rlscoperta », stavol-
ta dl Labriola Questa rlsco
perta, nella cerchia sempre 
troppo ristretta degli studios!, 
e gia stata fatta. E' spera-
btle, piuttosto, che questa edi 
zione toiga un po' di spazio ad 
altri interpreti di Marx, piu 
famosi dl Labriola (pensiamo 
al vari Marcuse) ma che sono 
solo un cm bra. davanti a La
briola. 

Luciano Albanese 

Mostra a Urbino su: 
"Restauri nelle Marche" 
In occasione della mostra c Restauri nelle Marche: testi-
monianze. acquisti, recuperi > che e allestita nelle sale 
del Palazzo Ducale di Urbino fino al 30 settembre. la 
Soprintendenza alle gallerie e opere d'arte delle Marche 
e la Direzione generale delle antichita e belle arti del 
ministero della Pubblica istruzione hanno edito un volu-
minoso e splendido catalogo testimoniante il notevole la-
voro svolto per il restauro di opere che vanno dal 1100 
al 1700. II grosso volume di 837 pagine, ricchissimo di 
illustrazioni. senza indicazione di prezzo. ripercorre i quat-
tro «itinerari t> in cui e suddivisa la mostra. Nella folo: 
particolare del dipinto di Luca Signorelli, «La crocifis-
sione s. che e in dotazione della Galleria nazionale delle 
Marche a Urbino. 

STUDI E DOCUMENTAZIONI 

Democratici e non violenti 
di fronte al militarismo 

Un interessante saggio sulla posizione delle piu impor
tanti f orze popolari nei conf ronti della pace e della guerra 

POESIA ITALIANA D'OGGI 

L'anlimilitarismo oggl, a cu
ra di Giorgio Rochat, Clau-
diana editrice. pp. 304. lire 
2900 

Per secoli si e parlato di 
guerre « g.uste » o « mgiuste » 
e, in tan to, milioni di esseri 
umani monvano e ben! mate-
nali e cultural! venivano di 
strutti Solo con il nascere 
del movimenlo operaio. socia-
llsta e comun:sta. e dei mo 
vimentl cristiani non violenti 
(di cui VA. che msegna sto 
ria del parlitl e movimentt 
polilici a.l un:versita di Mi 
lano fornlsce una documenta-
zione antologicai II problema 
del militarismo e deli'antiml-
litarismo e andato inquadran 
dosi storicamente imponendo-
si. cosl. aH'attenzione dellopi-
nione pubblica mondiale. 

Un ruolo 
significative) 

Le lotte, le mantfeslaz:oni 
di protesta contro la barba 
ra guerra amerlcana no! Vtet 
nam. promosse In Italia e nel 
ntrndo dai parlitl di sinistra 
e dat movimenti cristiani non 
violenti megli Usa quest! ul 
timl hanno svolto un ruolo 
siuntficativo> hanno favorito. 
non solo, la creazione d! un 
vasto fronte >1i forze rontra 
ne alia *uetra. ma hanno dl 
mostrato che la pace e DOS 
sibtle se I pepol: riescono ad 
tmporla 

In questo clima, dopo tan 
le polemiche. e stata appro 
vaia anche nel nostro paese. 
nel diccmbre 1972. la legge 
che regoia I'obiezlone dt co-
scienza ed e maturata, al tern 
po stesso. una nuova cosclen-
za a livello popolare per che 
venga attuato flno in fondo 
I'artlcolo II della nostra Co 
stltuzlone in cui, non solo si 

afferma che «l'ltalia rlpudia 
la guerra come strumento di 
offesa alia iiberta degli altri 
popoli e come mezzo di ri-
soluzione delle controversie 
internazionah », ma e anche 
detto che l'ltalia a promuove 
e favonsce le organizzazloni 
internazionali rivolte a tale 
scopoa. 

I termini di questo proble
ma — secondo I'A. — non so
no ancora sufficienlemente 
chiari di fronte all'opinione 
pubblica II volume. percl6. si 

i apre con una documentazio-
ne sullo stato attuale delle 
Forze armate oggi in Italia 
di cui vengono evldenzlati gli 
enormi cost! litenuti spropor-
zionati per un paese come il 
nostro che e ancora alia vl-
gilia d! reallzzare r!forme tm 
portanti come quelle della 
scuola e della sanlta 

pjrtendo da queste premes-
se. I'A. (che pet redlgere que
sta antologla si e avvalso del
la collaborazione di Arrigo 
Boldrint, Franco Giampiccoli, 
Rivoir. Rostan. Comba, Pey-
roti presenla • te principal! 
posizionl di critica e di ri-
fiuio della nostra politica mi-
litare • ripercorrendo. troppo 
succintamente. le varie tappe 
del movimenlo di tspirazlone 
marxista (da Liebknecht, fon 
datore del parti to comuntsta 
tedesco. a Lenin, alia trad!-
zlone jortallsta al PCI) e plu 
largamenle le posizionl della 
Chiesa catlolica e dei movi 
menu cristiani non violenti. 

Lo scopo dell'A.. evident*-
mente. era di most rare come 
i movlmenll pacifist! e non 
violenti fosse ro itati opera dl 
minoranze crlstlane e non del
la Chiesa cattollca ufflclale 
se. ancora nel 1952. don Prl-
mo Mazzolari, sfidando 11 

SanfUffizlo. si chledeva: «Non 
e forse una contraddlzlone, 
che dopo ventl secoli dl Van-
gelo gli annl dl guerra slano 

piu frequent! degli annl di 
pace? D. Ne va dimenticato il 
processo subito da don Mi
lan! per la sua noblle lette-
ra ai cappellanl militari In 
congedo della Toscana. 

I process! subitl da Pietro 
Pinna (1949), da Giuseppe 
Gozzinl (1963). da Fabnzio 
Fabbrlni (1966) per I'obiezlo
ne di cosclenza e da padre 
Balducci per aver dtfeso que
st! obiettori come 1'estender-
si de! movlmentl che traeva-
no isplrazione da Luther King 
hanno splnto, sempre piu, la 
Chiesa cattolica ufficiale a 
sposare la causa della pace 
non disgiunta dalla giustizia 
secondo le tndicazionl conci-
liari che hanno rotto I'equi-
librio tradrzlonale tra Chiesa 
e Stato secondo il concorda-
to costantiniano. 

La causa 
della pace 

Giovanni XXIII. nella Pa-
cem in terns, dlra: • Dlven-
ta percid umanamente Impos-
sibile pensare che la guerra 
sia. neda nostra era atomi-
ca, il mezzo adeguato per ot-
tenere g-.ustlzia in caso dt una 
violazlone dei dlritti». «Mai 
piu la guerra. mat plu» di-
ra Paolo VI all'ONU e, suc-
cessivamente. rlpetera con in-
slstenza «la pace e possibi
le » facendo dlpendere questa 
possibllta dagli uomlnl. i quali 
non possono nmanere insenM-
bill al conflttti, anche se Ion
ian! dal luogo in cui essi vi-
vono ed operano. 

Con quest'opera. I'A non 
vaole «Impart!re lezionl». ma 
solo contribuire a creare «una 
magglore consapevolezza» nel-
1'oolnlone pubblica per meglio 
dlfendere e costrulre la pace. 

Alcesta Santini 

Ramat, Socrate, Ballo 
tre modi di poetare 

II primo h il piu significativo continuatore della tradizione ermetica; 
il secondo fonde nel proprio laboratorio esperimento e ideologia; 
il terzo compie un dissacrante intervento critico sulla cultura 

SILVIO RAMAT • Corpo e 
cosmo • All'insegna del pesce 
d'oro - Scheiwiller - pp. 112 
L 2000 
MARIO SOCRATE . Manuale 
dl retorlca in ultlml esempl 
- Interventi/Letteratura -
Marsilio - pp. 100 L. 1500 
GUIDO BALLO • Alfabeto 
solare - Poeti d'oggi - Palazzi 
- pp. 128 L. 1800 

II dlsegno della letteratura 
mllltante si e recentemente 
conflgurato per llnee addlrit-
tura contrapposte che sono 11 
frutto dl un processo In cui 
sono conflultl, dl volta in vol-
ta, la poesla ermetica ormal 
In crlsl, 11 breve arco vltale 
del neoreallsmo ed !1 radlca-
le rinnovamento llngulsMco o 
perato dal Gruppo 63 che aprl 
una posltlva dialettica fra le 
avanguardie storiche (futuri-
smo, cublsmo. dadaismo, ecc.) 
e la nascente clvllti tecno-
loglca. 

Ed oggi ci trovlamo cosl 
con una letteratura In cui 
ancora convivono, sincronica-
mente, queste tre l.nee. Ne 
sono esempio alcunl teati di 
poesla, epparsl In quest! me-
si, che rappresentano in mo-
do probante tali tendenze. 

Silvio Ramat e 11 plu signi
ficativo continuatore della tra
dizione cosiddetta ermetica. 
L'ultimo suo volume, a Corpo 
e cosmo », segna una tappa im-
portante in una ricerca In cui 
si era distinta precedente
mente l'inquleta tensione ba-
rocca degli « Sproni ardenti ». 
I temi di «Corpo e cosmo», 
sempre ricondotti ad un vigile 
equilibrio metafisico, sono — 
possiamo dire — mediamente 
« civil!»: la figura del padre, 
tragicamente scomparso, che 
rimane in credito verso .1 fi-
glio nel loculo di memuria 
che continua ad jeeupare; la 
madre che «lia un'esperienza 
fatta grave e prezioia dalla 
polvcreu; la compa^nache 
«tace, risponde tacendo dal 
vuoto della sua pace», il fi-
glio «custodito I dalla sua 
prima eguatita felice>\ In
somnia, una « religione fami-
liare» di cui il poeta si m-
terroga, se basti, .lentro un? 
cornice tipicamente fiorentina, 
ovvero di « segrete toscamta » 
tradite solo per toponimt pre-
ziosi (Arqua, Urbania. Comac-
chio, ecc.) che arricchiscono, 
semmai, l'elegante habitat ra-
matiano. 

Questo suo gusto per la pe-
rifrasi letteraria ha preclsl rl-
ferimenti con Montale, Luzi, 
Bigongiari (Le cave della me-
moria, la cava del tempo, la 
via di Damasco, 'tocche di 
nuvoli, ecc), accendendosi, in 
modo personale. di an meta
fisico ed iterato gusto dell'al-
litterazione (vigne oizze, giu 
sta in cuore - giustacuore) 
e di altre frequent! approssi-
mazioni che testimo.niano di 
un esercizio senza ncrinatura 
all'interno dell'area neosimbo-
lista. 

Ma di Ramat place, soprat-
tutto, certo calcolato equili
brio fra poesia ed -jrrore tto-
no sempre padrone it me / 
ma della mia inesattezza, non 
d'altro); ed ancora Interessa-
no le disarmantl .onfesstoni 
(« Figure sptgolose s'approssi-
mano. I II passo & loro. non 
vorrei smussarle: / se c"e 
una geometria, s'incarnio) e la 
misurata adesione alia storia. 
come In quest! versl che com-
memorano la liberazione di 
Firenze: a Inseguivo / la de-
duione a un simbolo, il fuo-
co di questo giorno, I Firen
ze, undid agosto • ,'abbrac-
do di Pertinin. 

In sostanza, questo 2orrer.to 
confronto fra poesia e storia, 
fra polivalenza letteraria e 
« religione familiare». corro-
bora un impegno Iotcerario 
alto e contenuto »-ntro cano-
nl neppure graffiati dal 
tempo. 

Altra origlne e dlverso svi-
luppo ha Mario Socrate: do 
po il pericolo neoreallsu ha 
poi rinnovato i propri stru
menti espressivi inserendosi 
nella corrente che fonde nel 
proprio laboratorio esperi
mento ed ideologia. *Vk infat-
ti in Socrate un pungente sen 
timento del tempo r.be si 
struttura in cronaca. In In-
vettiva. In eplgramma, ed in 
un impegno oscillante fra po
litica e letteratura sorretto da 
una vigile misura retorlca e 
comunicativa. 

m Manuale dt retorica* si 
colloca cosl fra la -ontesta-
zlone della letteratura e I'in-
contestabile necessity di fare 
cultura. Partendo -1a quest! 
presuppostl e da queste com 
posite matricl, usando tradi-
zlonali forme stlllstiche ria sl-
milltudine. la rlpetizione. la 
descrizione vivace, j'inslstita 
metafora. la rappresen'-azione 
satirica. eca) Socrate t?nde 

alia « veritcu. che rancella ogm 
tracda » perche « e'e nltro sen-
tiero da cercare». I versi. in 
questo svi luppo. .i! vengono 
«i/ luogo del delitto*. cioe 
della finzione retorica. peral 
tro necessarla come dialettica 
interna fra verita -̂d errore. 

Entro quest! limitl Socrate 
consegue risultati probanti. 
soprattutto nei testi piu fu-
si iTelti, lod communes; Os 
simoro, ed altri) dove 1'lnne 
sto del vari lingua??! e del 
messaggl raggiunge I'unita 
proprlamente poetica. oltre la 
elaborazione retorlca. dl tesf^. 
o I'appiattirsi dei Tontenuti 
In ton! eccesslvamente discor 
sivi o didascallci. si «:gn»un?a 
che questa forma dl «perl-
mentalismo. aperta v*rso i 
suggeriment! della c nVira plo 
avanzata, e In fase dl sMIup 
po e certl risultati non defi-
nitivi sono il necessarlo pe-
dagglo per 1'acquislzlone dl 
una cosclenza creatlva ,Mu am-
pla e dinamlca, Eyaltronde, il 
rinnovamento del laboratorio, 
da tradizlonale ad avanguar-
disttco, operato negll annl ses-

santa, sia pure In modo an
cora una volta «letterarlo », 
non pub essere eluso o facll-
mente tacltato con una dife-
sa dl comodo del valori no-
vecenteschl, ma 6 solo mlsu-
randosl e misurandone Tog-
gettlva conslstenza che lo si 
pu6 concretare nella dialetti
ca della storia. E Socrate. ci 
pare, opera — coragglosamen-
te — In questo senso pratl-
cando una densa tensione cul
tural. 

Guido Ballo, al contrarlo. 
si porta In uno spazio assai 
plu avanzato, conseguj.ndo ri
sultati Ibrldl ma non r>er que
sto disperslvi. Ola 11 t.tolo del
la sua ultima raccolta, «Al
fabeto solare », e un program-
ma dl scrlttura: presuppone, 
cioe. H ritorno alia Farola, 
al suono, alia vlbrazlone mi
nima per ottenere la massi-
ma ridondanza dl slgnlflcatl. 
Questa rarefazlone che por
ta all'annullamento della sin-
tassi per rlcostrulrne una 
nuova, slllabata; questo acco-
stamento dl llngue diverse. 
comparate etlmologlcamente, 
caricano 11 discorso in modo 
nuovo ed originale f« Lluvia, 
ploja, sui campi secchl Hover, 
chiover (nel / cuore of-
feso...) ». 

Ma la Parola riconqulstata 
si distingue da quella della 
poesia tradizlonale perch6 rl-
parte da una scrlttura a «li
vello zero», da una ricerca 
naturalmente antiretorlca che 
taglla i ponti con qualsiasi 
forma della cultura istituzio-
nalizzata. C'e solo da doman-
darsl se questa iconoclastia 
apra veramente verso nuovi 

spazl 
Leonettl, nella prefazlone. 

collega questa ricerca a quel
la dl Zanzotto ed al prlmo 
Palazzeschl: cioe al magma 
naturalistlco-onlrico ed alio 
smontagglo Ironlco del rltua-
11 dl massa, ma la sua pre-
sentazione e ancor piu precl-
sa quando indlca, In Ballo, 
una « dura e llmpida lucldlta 
mentale ». Ed il preglo di que
sto llbro, come di molte ope
re della recente 'etteratura, 
e proprio questo: un dissa
crante intervento crltlco sulla 
cultura e sulla storia cun stru
menti loglcl e filologlcl che at-
tingono nelle varle forme dl 
comunicazione rovesciandole. 
come si dice, a guanto ed uti-
lizzandole per altro, ppr un 
«tarn tara » nella giungla dei 
«nuovi segnl» (non n caso 
11 piu recente perlodico dl 
questa corrente si denomlna. 
appunto, « Tarn, tarn a). 

II rlschlo plu consistent* dl 
questa operazione e individua-
le nel ritorno entro 1 confi-
nl di una autonomia lettera 
ria regolata da precise misure 
grammatical! e ludiche, ma 
sclssa dal « paese reale ». Bal
lo afferma lnfattl di ricerca-
re. oltre le «inerti mcrosta-
zioni» tradizionali '< i suoni, 
imprevedibili e dissonanti o 
lievi, del nostro mondo di og
gi ». Ma anche questa «s;lla-
bazlone» deve essere supe-
rata. come avviene in «Mad» 
e in «Ho vlsto negll occhi 
degli indios»: dove le acque 
alte della storia permeano le 
astratte regole formal!. 

Franco Manescalchi 

Lettere 
all9 Unita: 

MEMORIALISTICA 

Intrigo tutto vero 
con doppi spioni 

Come il controspionaggio inglese riusci, senza per6 
esserne interamente consapevole, a controllare ed 
annullare la rete spionistica nazista operante du
rante I'ultima guerra in Gran Bretagna 

II doppio gioco della spla, 
di John C. Masterman. Riz-
zoli. pp. 220. L. 3.300 

Un manualetto sul a doppio 
gioco», sulla teoria e la pra-
tlca dell'« Inganno» nel con-
fronti del nemlco. Questo In 
fondo, lo scopo del libra di 
Masterman (un « dilettante ». 
professore dl storia ad Ox 
ford, aggregato durante la se-
conda guerra mondiale a uno 
speciale ufficio splonlstico); 
un llbro nato in modo singo-
lare, ossla come a.elazione» 
sull'attlvita svolta da^li agen-
ti del doppio gioco destina-
ta agli altl gradl -lei sei-vizio 
segreto. Adesso, a 28 anni dal-
l'averla redatta, Masterman 
ha avuto 11 permesso dal go-
verno brltannlco dl paDblicar-
la: lo ha fatto senza appor-
tarvi alcun rltocco. Clo. for
se, potra deludere chi s'aspet-
ti di trovarsi dinanzi ad ela
borate storle d'intrigo. rcche 
d! dettagll e colpi dl scena. 
Al contrarlo, Masterman ac-
cenna appena, quando pro
prio e Indlspensabile, ad ope 
razioni realmente attuate: si 
limita a tracciare. per grand! 
llnee un bllancio (Aimplessi-
vo di una attivita prjcratuisi 
per quattro annl. 

Un bilancio che parte da 
una premessa, in un .^rto 
senso. sconcertante: ii servl-
zlo segreto Inglese. sostiene 
Masterman, ha « attivam?nte 
controllato e diretto 1'orKaniz-
zazlone dello spiona^gio tede 
sco in Inghilterra ». <Dssla l'in-
tera struttura in Gran Breta
gna creata dall'Abw»hr era 
stata smaschsrata. e sostitulta 
con una rete di agent! (o tal-
volta con gli stessi agenti) che 
lavorando per i »^deschi fa-

cevano in realta il gioco de
gli inglesi. fornendo ai ntzi 
sti false informazloni (sep 
pure mescolate con parecchie 
altre assolutamente autenti-
che per non «bruclare» gli 
agenti) oppure organizzando 
false operazioni e inanovre mi 
lltari che avrebbero di volta 
In volta spostato I'attenzione 
del tedeschi. 

In verita Masterman si 
preoccupa anche di smorza-
re il senso della premessa, ag 
giungendo subito che al servi-
zio segreto inglese sfuggi la 
sensazione di « controllare » It 
organlzzazione spionistica dei 
nazisti, e quindi la situazio 
ne favorevole non venne .-.om-
piutamente sfruttata, poiche 
gli stessi inglesi furono con 
vinti per anni che — oltre 
alia rete da loro =maschera 
ta. assorbita o creata — ne 
funzionasse un'altra agli or-
dinl di Berllno. ancora sco 
nosciuta. 

II manuale del Jonpio glo 
co e naturalmente ricco di 
nomi e di fatti. per quanto 
riguarda gli agenti: e non 
mancano le notazioni psicclo 
glche sui diversi -nodi di com 
portamento e sulle diverse te-
cnlche per utllizzarli adegua-
tamente. Ma, nonostante tut
to. anche le ultime pagine del 
llbro sono permeate dal dub 
bio: in questa convulsa guer
ra di intrighi radiocoma.idati 
su una scacchiera <arga curne 
mezza Europa, quanto n̂ r^al 
ta deve ancora essere ^copcr 
to o capito? In questo dop 
plo. triplo gioco. alia f.ne nhi 
veramente tirava I nii? E sir 
Masterman, forse, qualche 
dubbio ancora lo cons°rva 

m. d. b. 

BIOLOGIA 

Novita nella genetica 
VICTOR A. MCKUSICK, 
Genetica umana, Zamchelli. 
pp. 210. L. 3.600 

n nuovo volume proposto 
da Zanlchelll per la sene di 
Genetica. apre una panora-
mica sulle prospettive dello 
studio della ereditarieta nel-
I'uomo. 

La genetica umana. nata 
assat presto come scienza au
tonomy ma ostacolata per 
molti anni nel suo svi luppo 
a causa delle difiicolta che 
presentava nell'uomo una a-
nalisi genetica, per il lungo 
intervallo esistente fra gene 
razione e generazione. per le 
famiglie scarsamente numero-
se. per I'lmpossibilita dl una 
sperimentazione. oggi. con i 
progress! della genetica blo-
chimica, della genetica di po-
polazione e della biologia 
molecolare, presenta prospet
tive di ricerca lndlrlzzate 
verso nuove e possiblll ap 
plicazioni 

Pur valendosl delle prece
dent! esperienze di studio 
effettuate sugll animali, le 
nuove metodologie (consen-
tendo l'indagine sul corrcdo 
cromosomlco, con la conse-
guente scoperta di anomalie 
responsablll dl malforma-
zlonl congenlte, e fornendo la 
possibilita di usare come ma
terlale di studio culture cel
lular!) hanno contrlbulto a 

dare a questa branca delle 
scienze biologiche una nuova 
dimenslone che apre possi
bilita di intervento sia nei 
settore della ricerca di base, 
che in quello della medici-
na per una piu esatta dia-
gnosi, prognosi e terapia del
le sindromi ereditarie, nel 
campo della immunogenetica 
con ipotesi di lavoro dirette 
a superare le barriere immu-
nologiche. che si oppongono 
oggi alia realizzazione dei tra 
pianti di organo. 

Dopo aver prospettato I 
problemi della genetica u-
mana da un punto di vista 
didattico e dottnnario, I'A 
passa ad illustrame le possi 
bill estensioni a problemi di 
piu viva attualita quali le 
implicazionl sociali della ge 
netica, il costo sociale d! una 
mutazione. le varle forme di 
interazione che hanno in 
fluenzato la struttura genetl 
ca di certe popolazloni. co 
me l'lsolamento reltgioso e 
sociale con la conseguente 
formazlone di gruppi endo 
gamici, le implicazionl deri 
vate dall'atteggiamento del 
la societa nei confront! di 
gruppi razziali od etnici, la 
pianificazione familiare, il 
controllo delle nascite, 1 rl-
flessl genetlci dl guerre e lot
te polltiche. 

Laura Chiti 

Nelle FF.AA. non 
si deve dare 
spazio ai fascist! 
Cara Unita, 

noi militari comunlsti del 
40° Iieggimento fanterla ab-
biamo appreso con preoccu-
pazlone i gravl fatti dt cui 
si e reso responsabile un 
gruppo di paracadutisti di 
stanza a Pisa. Parallelamentc 
alia realta dei reparti spe-
ciali — tra cui in primo luo
go proprio i ((para» — che 
possono permettersi di mette-
re a soqquadro interi quar^ 
tieri di una citta al canto di 
inni fascisti, esiste quella di 
migliaia di compagnt che solo 
se sospettatt dl essere tali, 
vengono sottoposti ad ogni 
sorta di punizioni (trasferi-
menti, ammonizioni ecc). 
Non osiamo chiedercl quale 
potrebbe essere la reazione 
delle autorita militari e della 
stessa polizia se un gruppo 
di compagni in divisa fosse 
scoperto ad intonare «Ban-
diera rossau in una via dt-
tadina. 

A trent'anni dalla caduta del 
fascismo non possiamo per-
mettere che le Forze Armate 
e la polizia siano palestra e 
ricettacolo di fascisti, come 
dimostrano la diretta parte-
cipazione di un ufficiale e la 
tacita complicita del locale 
comando militare nei fatti pi-
sani. Sappiamo che il nostro 
partito ha avanzato serie pro
poste al fine di attuare una 
reale democratizzazione delle 
FF.AA.; noi auspichiamo che 
da parte del compagni e di 
tutte le forze democratiche 
vi sia una maggiore incisivita 
d'azione a sostegno dell'opera 
del PCI. 

LETTERA FIRMATA 

La fiera reazione 
di tutta la 
gente di Napoli 
Caro direttore, 

leggo quotidianamente il 
nostro giornale ed ho molto 
apprezzato i puntuali e pre-
cisi articoli e commenti sulla 
drammatica situazione crea-
tasi a Napoli con il colera. 
Vorrei qui esprimere la mia 
fierezza per il comportamen-
to del popoto napoletano, 
spesse volte tanto vilipeso. 
In questa citta tartassata da 
decenni e decenni di malga-
verno — prima con i fascisti. 
poi con i monorchia, oggi con 
i democristiani — la gente 
ha dimostrato di saper reagi-
re con grande dignita, calma 
e compostezza anche a que
sta spaventosa epidemia. 

Se il mate non si estende-
ra. come tutti ci auguriamo, 
una grande parte del merito 
spettera proprio al compor-
tamento della gente napole-
tana e delle sue orqanizza-
zioni democratiche. che han
no supplito all'insivienza e 
al lassismo delle autorita go-
vernative. E' stata la prova 
che la nostra citta ha vera
mente in se la capacita di ri-
nascere e di svazzare via co-
loro che, all'insegna della 
grande speculazione e del pro-
fitto. hanno sempre agito per 
distruggcrta. 

ELSA D'IPPOLITO 
(Napoli) 

Gli anziani devono 
continuare a vivere 
nei loro quartieri 
Egregio direttore, 

sull "Unita del 14 agosto il let-
tore Giovanni Nadal, nel por-
tare a conoscenza I'avvio in 
via sperimentale da parte del 
Comune di Milano del servi-
zio di assistenza domiciliare 
agli anziani. afferma che que
sta «importante iniziativa do-
vrebbe essere svolta (anche) 
dagli enti comunali di assi
stenza ». In realta gli enti co
munali di assistenza sono de
gli inutili carrozzoni cliente-
lari ed elettorali e giustamen-
te le proposte di legge pre-
sentate dagli on.li Lodi Fau-
stinl (PCI), Signorile (PSI), 
Foschi e Falcucci (DC) ne pre-
vedono la soppressione. 

Vi e da osservare che gll 
ECA nel 1968 (ultimo anno dt 
cui dispongo dei dati stati-
stici) hanno speso per cia-
scun «asslstito a (si fa per 
dire) in media la somma men-
site di lire 1.178. Deve esse
re pertanto respinto ogni ten-
tativo diretto alia conserva-
zione degli ECA e all'amplia-
mento dei suoi compiti, men-
tre il massimo impegno deve 
essere rivolto alia valorizza-
zione dell'ente Comune e del
le sue articotazioni (consigli 
di zona, quartieri), che sono 
gli organismi piu a contatto 
con i cittadini. 

Sono pertanto ptenamente 
d'accordo sulla istituzione da 
parte dei Comuni o dei Con-
sorzi di Comuni di inlerven-
ti di assistenza domiciliare 
che. anche per evitarc ogni 
settorialismo, non detono es
sere rivolti solo agli anziani, 
ma essere estesi a tutte le 
persone e nuclei familiari che 
ne hanno la esigema, 

Nella lettera citato, U Na
dal sostiene inoltre che ri b 
• scarsita di case di riposo 
per anziani e carenza di let-
ti negli ospedali cronicari». 
Le case di riposo e i cronica-
ri rappresentano la risposta 
che la societa capitatista dt 
ai lavoratori anziani: non ser-
vono piii e. se non sono in 
grado di cacarsela da soli, si 
procede al loro rlcovero in 
istituti. Accettare questa solu
zione significa accettare il 
printfpio che Vuomo vale so
lo se e in grado di produrre. 

Come e facile terificarc, la 
domanda di ricorero e pro-
tocata dai bassi livelll delle 
pensioni, dalla mancanza di i-
donel alloggi. dalla carenza 
di servizl di assistenza domi
ciliare sanitaria e sociale ecc. 
Mi sembra percib che occor-
ra in primo luogo puntare 
su queste rioendicazioni. 

Per le persone o coppie che 
non sono in grado o non vo-
gliono vivere da sole, la so-
luzione non e Vemargtnazlo-
ne in una casa di riposo, ma 
la vita in- comunita-allogglo 
di quartiere con capienza li-

mltata (6-8 postl), inscrite in 
modo sparso nelle comuni ca
se di abitazlone. In tal modo 
si consentirebbe a questt an
ziani di poter conservare i 
rapporti con la gente del quar
tiere in cui sono vissuti di 
mantencre le loro abitudtni. 

Per quanto conceme gli an
ziani ammalati, compresi i 
cronlci, non si pub accetta
re il concetto che i comuni 
ospedali devono solo curare 
le persone che sono in gra
do di guarire o assistere co-
loro che sono destinati a mo-
rire dopo pochi giorni. Que
sta e la concezione aziendali-
stica e capitalistica dell'ospe-
dale. 

Anche in questo caso va 
tenuta presente la dimensio-
ne « quartiere ». Ne discende 
la Tiecessita di ospedali di zo
na che integrlno quelli pro-
vinciali e regionali. Costruire 
ospedali di zona significa pe-
rd lottare contro il potere 
del medici-baroni, provocare 
la chiusura delle cliniche pri
vate che arrccano proflttl al-
tissimi e battersi per I'attua-
zlone del Servizio sanitario 
nazionale e dell'Unita locale 
dei servizl sanitari e sociali. 

FRANCESCO SANTANERA 
Segretario doll'Unione 

per la promozione dei 
diritti del minore (Torino) 

Scrivono dai 
Paesi socialisti 

Eugenia ULANOWSKA, skr. 
Pocztowa 24 - Zielona Gora 
5 - Polonia (corrisponderehbe 
in italiano con persone «dai 
28 ai 60 anni»; raccoglie fran-
cobolli e cartoline). 

Gabriela POPESCU, str. E-
locintei 26 • sec. 8 Bucaresti 
. jud. Ilfov - (ha 18 anni, 
corrisponderebbe in italiano). 

Vlada JANOTOVA, Gottwal-
dova 472 - Krupka okr. Te-
plice V.C. - Cecoslovacchia (ha 
18 anni, corrisponderebbe in 
tedesco, inglese e francese). 

Gyorgy NEMES, Ben Jor-
sef u. 19 E.I.4 - 9700 Szom-
bathely - Ungheria (e uno 
studente che ama la musica 
beat e i viaggi; raccoglie dl-
schi e cartoline illustrate). 

Ringraziamo 
questi lcttori 

Ci e impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scrivo
no, e i cui scritti non vengono 
pubblicati per ragioni di spa
zio, che la loro collaborazione 
e di grande utilita per il no
stro giornale, il quale terra 
conto sia dei loro suggeri-
menti sia delle osservazioni 
critiche. Oggi ringraziamo: 

Ciancarlo BARETTA, Sesto 
S. Giovanni (« Nessuno di noi 
ha ta pretesa che nei Paesi 
socialisti sia tutto perfetto, 
perche siamo coscienti che vi 
sono carenze e difetti che de
vono essere superati, ma par-
tire da questi — come fa lo 
scrittore sovietico Solgenitstn 
— per distruggere tutto, mi 
pare che non dobbiamo per-
metterlon); G. ROGORA, Cu-
gliate; Giuseppe MAMMOLEN-
TI, Catania (« Desidererei far 
pervenire al compagno Polet-
ti, gravemente ferito dai fa
scisti a Lido di Camaiore, 
i miet piii fervidi auguri per 
un prontissimo e totale rista-
bilimento. Tutti noi comunistt 
lo vogliamo ancora fra noi a 
diffondere ZTJnita e le nostre 
idee»); Sirio MOISELLO, 
Genova (a Questi fascisti con-
tinuano a picchiare, a spara-
re e ad accoltellare. Se non 
si fa presto a mettere fuori 
legge il fucilatore Almirante e 
i suoi scherani, costoro di-
venteranno sempre piii perico-
losi»). 

Nazario MELE, S. Nicandro 
Garganico (« A'eZ 1957 ho pre-
sentato domanda per una pen-
sione privilegiata per cause 
di servizio. Dopo 10 anni c'e 
stato il parere favorevole, do
po altri tre anni il collegio 
medico respingeva invece la 
domanda. Ho fatto ricorso al
ia Corte dei Conti ma, a 16 
anni da quel lontano 1957, 
aspetto ancora la "sentenza". 
Forse attendono la mia morte 
per archiviare la pratica?r>Y, 
Sauro BERTAGNA, La Spezia 
{a Sulla Nazione ho letto un 
arlicolo in cui ci si oppone 
al V Centro siderurgico di 
Gioia Tauro. II fatto e che 
I'autore e il suo padrone pe-
troliere non vogliono fabbri-
che nel Sud perche queste, 
aiutando ad eliminare disoccu-
pazione ed emigrazione, fini-
rebbero col toghere alimento 
alia reazione B); Carlalberto 
CACCIALUPI, Verona («La 
nostra e una societa retrica 
ed arcaica, per cambiare la 
quale ci vorra uno sforzo gi-
gantesco. ma intanto si abo-
lisca subito Varticolo sul de-
litto per cause d'onore*). 

Francesco BENEDETTI, Ve-
nezia; Un gruppo ai ex com-
battenti, Brescia («// gover-
no Rumor si decidera ad 
estendere la famosa legge dei 
7 anni? 9); Olindo CAMANZI, 
Alfonsine; Viri CENA, Tarvi-
sio i«Ho appreso che dal 
prossimo 1* gennaio ti sara 
un aumento del 9 per cento 
delle pensioni dovuto alia 
"scala mobile". Questo siste-
ma di aumento in percentuale 
mi troza in totale disaccordo, 
perche a godere I'aumento 
maggiore saranno proprio 
quelli che hanno gia le pen
sioni piii alte; e per chi ha 
i minimi, sara un aumento-
beffa »); Ivaldo MARIANI, Pe-
scia (esprime il suo totale 
disaccordo con l'«arte vena-
toria* e sostiene che tutti i 
cacciatori sono affetti da 
•crudelta mentale*); Luigi PI-
STOLESI, Porto S. Giorgio 
{•Qui tutto t aumentato, pa
sta, olio, gas e cos\ via. E il 
blocco dei generi alimentari 
ml sembra che non serra a 
nientc, proprio percht questi 
aumenti erano ormal stati fat
ti gia alia fine di giugno*) 

Scrime tetUrc brrvl. Indlcando 
con c l i iamn nome, cojnome e In-
dirizxo. Chi iteiidrra rhe In calf* 
n«n compaU n proprio nomc. ce 
lo prrrisl. l e Mttt* non flrmat*. 
o »UUte. o con firm* lllqrtibile. 
o che ircano !a sola Imllcarionc 
< l'n pruppo di...» non vrnjono 

• pabbllcate. 


