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STUDI DI STORIA CONTEMPORANEA 

La lung a strada 
dell' imperialismo 

Proposto in questo libro di Aquarone un primo bilancio dei problemi che la sto-
riografia affronta sulla questione delle origini deU'iiriperialismo statunitense 

in libreria 
Le regioni d'ltalia 

« Gulda delle Region! d'lta-
lia », cdita a cur a dclla 
« Societa italiana per lo stu
dio dei problemi regional! ». 
2 voll.. L. 23.320. 

E' apparsa, con 1 dovutl ag-
giornamenti e migliorata ri-
spetto alia gla curatisslma 
pubbllcazione dell'anno scor-
so, la seconda edizione del la 
«Gulda delle Region! d'lta-
Ha», un orlglnale e utile 
strumento di documentazio-
ne e di Informazione in gra-
do di fornire un quadro com-
pleto e «rag!onato» delle 
strutture nazionali e regiona-
11. L'opera che permette una 
approfondita conoscenza delle 
realta regional! ha 11 pregio 
dl offrfre. partendo dalle 
strutture regional!, una vislo-
ne piu generale della vita na-
Eionale. I settorl dell'ordlna-

mento dello Stato e delle Re
gion! sono completati da tut-
te le Informazioni sui temi 
che riguardano gli interessl 
fondamontali della vita asso 
ciata con partlcolare riferl-
mento nlle strutture econo 
mlche e culturall. 

La suddivlsione in due vo 
luml, il primo dedlcato alia 
nazione. il secondo alle re-
gionl con vent! sezioni corri-
spondenti ad altrettante Re 
gionl itallane. 11 rigoroso or 
dine alfabetico. gli indicl 
sommari e quell! analitici. 
rendono agevole e pratica la 
consultaztone dell'opera che 
risulta nel suo complesso 
non solo un partlcolareggia-
to e documentato «annuarlo 
d'ltallan. ma una vera e pro
pria « lettura » della realta na-
zionale e reglonale del no
stra Paese. 

Dal Medioevo al '500 
ETTORE ROTELLI e PIE-
RANGELO SCHIERA (a cu-
ra di) « Lo Slato moderno », 
Vol. I I : Principl e cell, II 

i Mulino. pp. 314. L. 3.500. 

(Salvatore Sechi) — Nella col-
lana storlca di readings del 
Mulino questo volume copre 
11 perlodo dal Medioevo al 
Cinquecento. 

Nel disegno degll autorl cor-
risponde alia fase del adua-
lismo costituzlonale » tra il tl-
tolare della centralizzazione e 
dell'unita dello Stato (il prln-
cipe) e quelle forze (i ce-
ti) che combinano la rappre* 
sentanza degli interessl tradl-
zionali della vecchla organiz-
zazlone della society e gli in
teressl innovativl. Lo sviiuppo 
costituzlonale dello Stato mo
derno e circoscritto alle tre 
grand! esperlenze territorial! 

della Francia, dell'Inghilterra 
e della Germanla, al cul mo-
dello e riconducibile, comples-
sivamente. la storia dell'orga-
nlzzazlone statuale delle altre 
aree geografiche. 

II che « non signlflca — co
me scrivono gli autorl — che 
le tre esperlenze abblano avu-
to un andamento identlco. ne 
tanto meno. concomitante, ma 
solo che. nel loro complesso, 
esse sembrano comprendere 
tipologicamente tutt! gli aspet-
tl della vlcenda costituzlona
le dello Stato moderno» (p. 
12). 

Non diversamente dal pri
mo volume, anche questo e 
impemlato sui princlpi della 
« concentrazione » e della « par-
tec!pazione» del potere, as-
sunti da Rotelli e Schlera co
me le strutture portantl del
lo sviiuppo costituzlonale. 

II nuovo « Obiettivi *> 
fredaz.) - La rivista Obiet* 

tivi nel suo numero 5-6 (gen-
naio-luglio 1973. pp. 104. li
re 600) s'apre con un edlto-
riale nel quale si analizza la 
linea d! condotta della nostra 
borghesia: oscillante tra una 
alleanza col proletariat con-
tro 1 cetl parassitarl o con 1 
cetl parassitarl contro il pro-
letarlato. Con two scrltto dl 
V. Giscard d'Estaing si met-
tono In luce 1 caratteri del 
neocapitalismo, la sua diffi
colta. di fondo: soddisfare bl-
sognl individual! con I blso-
gni social! o contro dl essi? 

Salvatore Busceml analizza 
1 varl ruoli che. l'impresa pub-
blica pud avere in Italia, an

che per surrogare la mancan-
za di quadrl di dlrigentl azien-
dali privatl. 

Per la parte sagglstica cultu-
rale, uno scrltto dl Marina 
Cveteva sui poeta Andrej Be-
ijy; e uno dl Ottavlo Cec-
chi sui rapporto tra Intellet-
tuall e politlca. 

Per la narratlva, un raccon-
to di Antonio Sacca: « Rela-
zione sentimentale», storia a 
pagine sparse di una sorta di 
arnore angosciato e Indiffe-
rente Insieme. 

Per la sezione della poesla, 
test! di E. de Giorgl e F-
Cordonne. Un largo numero d! 
recension! su mostre d'arte e 
la pubbllcazlone d! dlsegnl 
inediti concludono 11 fascicolo. 

Didattica miovissima 

G. LISCIANI, « Raglone e pe-
dagogia > Armandi. pp. 145. 
L. 1800 

(Fernando Rotondo). H libro 
— il cu! sottotltolo molto plu 
esplicativo: teorla de* sis temi 
e decision) umane della tec-
nologia dell'educazlone — si 
lnserlsce In quel fllone della 
«nuovisslma» pedagogla, di 
matrlce prevalentemente an-
glosassone. che mlra alia 
co5truzione di modem rna-
tematicl e di strategie razio^ 
nail nel campo educatlvo. al
io scopo di glungere ad una ot-
timlzzazlone delle rlsorse eiJ 
cative e del process! dldartirs 
Si tratta di analisl. modalli e 
progettl dettl ststemict che gift 
hanno trovato parzlale campo 
di appllcazione ne'l» organiz 
zazionl industrial, mllitari e 
burocratiche. 

Dopo aver dlstlnto tra tec 
nologia come uso dei mefUa 
(macchlne per lnsegnare, 
film, televlslone, videocasset-

te. ecc.) e tecnologla come 
uso di strumenti concettuali. 
l'A. pone 1'accento suH'lmpor-
tanza dl quest! ultlml, svllup 
pando un dlscorso che na vm 
l'altro il pregio dclla chiarez 
za anche per un tettore non 
abituato a una certa termlno-
logia e a un certo t!oo dl ap-
proccio ai problemi edu'utlv! 
(algoritmo. modello ciberneti 
co. slstema. team tzacnino 
ecc.). 

La concluslone e volutamen-
te problematica e *perta La 
tecnologia dell' sduc azione 
nella sua plu vasta eccezinn^ 
« pud garantlre I'efflclensa d 
un certo processo. forse anch? 
la leslttlmlta dl iuel proces 
so. ma non la legittlmita del 
tine, a cul 11 processo vuole 
arrlvaren La scelta del mo 
dello. allora. non si penp plO 
soltanto all'Interno dl una 
strategia scientific*. ma dl 
penrie in ultima anaKsc da un 
gludlzlo dl valore d: natura 
pol J t ico^s Jstenzlale. 

ALBERTO AQUARONE • 
Le origin! dell'lmperlalismo 
americano • Da McKlnley a 
Tafl (1897-1913), il Mulino, 
pp. 591. L. 8.000. 

La breve guerra Ispano-
americana del 1898 non portb 
— per una serie dl circostan-
ze — all'annessione dl Cuba; 
ma alia conquista di Portori-
co, di Guam, dell'arcipelago 
delle Filippine e. indiretta-
niente, all'annessione delle 
Hawaii. Gli USA divennero. 
cosl, una potenza coloniale e 
si trovarono impegnatl nelle 
grandi contese dell'eta dello 
Imperialismo. 

Questo libro propone al let-
tore italiano un primo bilan
cio (corredato da un ricco ed 
assai utile apparato dl note 
bibliografiche) del problemi 
che la storlografia si e posta. 
e tuttora discute. in rapporto 
appunto alia complessa que
stione delle origini dell'lmpe
rlalismo nord-amerlcano, flno 
alia vigilia della prima guer
ra mondiale. 

Non pochi storlcl hanno so-
stenuto la tesl secondo cul 11 
punto di partenza dell'espan-
sione statunitense a cavallo 
del XIX e del XX secolo sa-
rebbe stato «piuttosto acci
dental ». Ma quel «punto» 
si verified dopo un trentennio 
dl sviiuppo economlco e di 
trasformazlonl soclall — il 
trentennio successivo alia 
guerra civile — e cioe quando 
gli USA «si presentavano or-
mal declsamente avviati ad 
occupare In maniera duratu-
ra il rango dl prima potenza 
industrial del mondo ». In so-
stanza. dunque. il «decollo» 
Imperialistico ed il conseguen-
te allineamento lungo le di-
rettrici delle maggiori potenze 
europee e — per quanto ri-
guarda 1'Estremo Orlente — 
del Giappone possono essere 
Interpretati come lo sbocco 
naturale dl un processo di 
«maturazione» capltalistlca. 

Certo. tale processo non fu 
«lineare » e non si compren-
de appleno schematizzandolo 
ed lstituendo « automatism! » 
fra strutture ed orientamentl 
di politlca estera. Perche. ad 
esempio, non trovlamo In orl-
glne come assertorl del «de-
stino manifesto » all'espanslo-
ne i gruppi economlcl e finan-
zlarl fondamentali? Perche. in 
partlcolare. 1 plu «lucidl» 
fautor! della politlca colonla 
le USA furono dei a prosres-
slstln quail Teodoro Roose 
velt, ecc.? 

Le pagine plu significative 
del lavoro dl Aquarone sotto 
Uneano a questo proposlto con 
efflcacla' 11 ruolo tralnante 
svolto dallVf Ideologla » — una 
Ideologia che aveva nel raz-
zlsmo alcuni del suo! presup-
posti specific!, conformemen-
te ai concreti modi di forma-
zione della nazione america
na, realizzatasi attraverso il 
genocidio dei pellirosse e Tin-
troduzione della schiavitu, nel 
quadro di un inlnterrotto al-
largamento della afrontieran 
— nel suscitare livelli nuovl 
di consapevolezza capitalistl-
ca ed anche strutture adegua-
te alle prospettive di a aper
tures su scala mondiale. 

La crisl economica di fine 
secolo conseguente all'esauri 
mento delle possibility dl 
espansione «dentro» 11 sub-
continente, il rischio di una 
saturazione del mercato inter 
no, il manifestarsi di perico-
Iosi perturbamenti social! con 
vinsero infine i giovani poten-
tati economico-finanziari alio 
imperialismo. spmgendoli alia 
conquista di nuove e piu am 
pie « f rontiere ». 

II dibattito, e lo scontro, si 
spostarono allora sui caratteri 
che l'espansione avrebbe do-
vuto assumere. E. presto, pre 
vaisero — per ragioni che 
Aquarone espone in modo per-
suasivo — le correnti sostenl-
tnci del cosiddetto «imperia
lismo tnformale » nei confron-
ti di quelle favorevoli alio svi
iuppo di una politica coloniale 
di tipo nclassicoi*. L'imperia-
lismo • tnformale» consiste 
nel realizzare il massimo dl 
penetrazione economica. poli

tica ed anche mllltare nelle 
aree d'espansione, riducendo 
pero al mlnimo l'lmpegno dl-
retto ed 1 rischi ad esso con-
seguenti e consentl agli USA 
di prolettarsi (sia pure, flno 
al conflltto mondiale Interim-
periallstico. con rlsultatl In-
certl e talvolta contraddlttorl) 
verso 1'Estremo Oriente e la 
Cina. in aperta contesa con le 
potenze «tradizionali» (la 
Gran Bretagna. la Russia, la 
Germanla, la Prancia) e con 
il Giappone. 

Le colonie conquistate nella 
prima fase del « decollo» (In 
particolare le Filipplne) ser-
virono appunto come «tram-
polino di lanclo» e vennero 
percio mantenute. 

Gradualmente, cosl, si arrl-
v6 al rlavvlclnamento ed alia 
unificazione dl « colonialist! » 
ed « Informal! ». Alio scopplo 
della conflagrazlone, gli USA 
erano ormal prontl a svolge-
re il loro nuovo ruolo: In ven-
fanni. sarebbero dlventatl la 
maggiore. piu temibile e via 
via piu aggressiva potenza 
Imperlallstlca. Le basi di que
sto processo erano state get-
tate nel periodo che va dalla 
presldenza McKlnley alia pre-
sidenza dl Taft. 

Mario Ronchi 

LA NOSTRA TERRA 
Zanichelli pubblica in quest! glornl un prezioso 
Atlante iconografico di geografia flslca dal 
tftolo « La superficie della Terra». II testo, 
tradotto dall'inglese da Maria Sofri Innocent!, 
e di David C. Money. II libro e di grande 
inleresse, non soltanto per specialist! o a pa-
tit! >, non soltanto per la sapiente dlvulga-

zione della difficile' materia, ma anche per 
le immagini fotografiche il piu delle volte 
splendide che illustrano I testi. II volume e 
di 178 pagine, costa lire 3400, e si presenta 
come un ricco testo sussidiario per le scuole, 
ma 6 di utile e piacevole lettura per tutti 
quanti hanno interesse per questa materia. 

SCRITTORI ITALIAN!: CORDELLI 

« Procida »: misterioso 
messaggio immobile 

II romanzo e un'opera prima di grande fattura - Un libro « strutturale » di 
un trentenne che sembra aver del tutto scavalcato Pavanguardia linguistica 

FRANCO CORDELLI • 
- c Procida », Garzanti. pagi

ne 222. L. 2.800. • - - : 
- Questo Procida e un'opera 
prima. Uno dei migliori ro-
tnanzl (se non 11 migliore in 
senso assoluto) tra quelli pub 
blicati da esordienti negli ul-
timi anni. L'opera di un gio-
vane scrittore di valore e 
sempre stimolante: non cl si 
trova dl fronte al ripetersi 
di una formula collaudata, ma 
dl fronte ad una proposta. 
E tentare una proposta. cioe 
una risposta al problemi sui 
tappeto della letteratura al-
l'aiba degll Anni Settanta, 
non e cosa semplice. Chiaria-
mo subito: niente facill speri-
mentalismi. A giudicare da 
questo libro (ma anche, po-
niamo, da un libro come La 
norma di Ugo Leonzlo) la 
avanguardia linguistica sem
bra veramente seppellita per 
gli scrittori trentennL 

Cid che interessa Cordel-
11 (al di la di un dono inna-
to e strepitoso per la scrittu-
ra in quanto tale, che rende 
11 suo libra leggibile e sottll-
mente compiesso anche al U-
vello del tessuto stilistlco) e 
la struttura dell'oggetto libro-
ma non come Interesse per 
la distruzione di una (o piu) 
strutture date, ma come ten 
tativo dl costrulrne una 
«nuova». Una struttura ca
va o ineslstente, omologa ad 
altre strutture magari, come 
sostiene Eco, assent!. 

Un libro. quindi. cstruttura-
le». Ideologicamente parlan-
do (o. megllo. forse e addirit-
tura, filosoficamente) e meta-
letterario. Un romanzo della 
stasi assoluta, come dl chi. 
preda del desiderio della re-
gresslone Impossibile, accet-
ta la condizlone deU'lmmoblll-
t& come ontologica e ne ten-
ta una sorta di rlcostruzlone 
per omologia n che. natural-
mente, e una forma dl cono
scenza, sia pure niente af-
fatto enfatlca o pedagogica, 

CIO che si conosce perd si 
conosce gla. e I'lnconosclblle 
per eccellenza. II nulla, o se 
preferite, le origini o ancora 

PROBLEMI DI URBANISTICA 

Citta nella pianif icazione 
BRIAN J. MCLOUGHLIN -
c La pianificazione urbana e 
rcgionale >, Padova. Marsi 

. lio. 1973. pp. 303. U 5.400. 

SI tratta dl un libro dl te 
•to per I corsi dl pianif tea 
zione nelle Universita ingle 
su che pud essere di grande 
utilita In un paese come il no 
stro. dove lurbamstica si fa 
ancora con meiodt «intuit! 
vi ed informal!» badando pid 
alia qualita estettca del dise 
gno che alia realta del fattl 
urban! e territorial!. 

Merito principAle del libro 
quello di elaborare unificando 
tecniche ormal collaudate. 
una teorla sctenttfica dell'ur 
banlstica-sclentifica in quan
to basata su metodl precisi • 
•u ipotesl verificabill. su da 
ti misurablll. L'autore mostra 
come si possa dare, della 
realta urbana e dello stesso 
processo planlflcatore un'tm-

. magine dlnamlca. traducibile 
In termini matematiri: la pla 

: aificazione e la «traiettoria 

dl un slstema ». Punto dl par 
tenza e Infattl. una comb! 
nazione della teorla generate 
de) sisteml, della ncerca ope 
rativa e della sctenza del con 
trolli (ctbernettea) 

St Imbncca quindi con de 
clsione una strada tecnologt 
ca con la prospettiva di un 
uso sempre pic largo del cal 
colatori eleitrontcl. n proce 
dimento p:anificatorio e dell 
neato nelle sue successive ar 
ticolazionl: formulaztone del 
fim (valori). acquisizione del 
le informazioni. formulaztone 
e controllo del modello che 
Simula II ststema reale, formu 
lazione delle alternative del 
p;ano. scelta fra le Ipotesl, at 
tuazione, revlsione, ecc Vt e 
un'ampla apertura al nuovl 
metodl. non senza la chlara 
indlcazlone del limit! e merit! 
delle vaiie tecniche (per la 
prima volta si trova splegata 
in modo comprenslbile. in un 
libro Italiano, 1'applicazlone 
delta teoria del giochl all'ur-
banlfitica). 

Non sempre si sfugge alia 
impresslone dl un certo sem 
plicismo. anche se sulle va-
rie question! l'autore riman 
da alia bibllografia fonda-
mentale II libro di Stuart 
Chapln (1963) molto pid am 
plo e pld vecch'.o di 4 anni 
— questo e uscito In Inglese 
nel 1969 — nmane a nostra 
parere superlore anche co
me strumento dldattico; e II 
tecnocratico reorganisation de 
fespace dl J. Labasse cl pa
re molto plo vicino at proble 
ml del pacsi neolatlni. In que> 
ste opere di autorl anglosas 
son! pol e sempre Irritante 
1'accento posto sui «compor 
tamenti» del quail si Ignora 
no le motlvazlonl economlco 
soclall. e la modlflcabilita. 

I problemi Itallani rlmanga 
no lontanl da questa Impo-
stazlone tecnocratlca, che s! 
gltistifica in un paese di de 
mocrazla borghese vecchla t 

solida, dove 11 gruppo dirigen 
te ritiene veramente di agl 
re « a favore della societa nel 
suo complesso » e basa la sua 
egemonia su una strumenta-
zione antica e collaudata; da 
noi la situazione e obbiettlva 
mente pid arretrata (chi ha 
deciso. flno ad oggl, nel cam 
po urbanistico. se non la roz-
za plrateria oegll speculator! 
e la prepotenza della burocra 
zla?) ma forse pid aperta a 
soluzioni nuove; e con un pe 
so maggiore del moment© po 
Iitlco Non e certo un caso che 
la discusslone sui piano della 
reglone plemontese (I'unlco 
finora condotto con metodl 
del tipo di quelli dlvulgatl da 
questo libro) si sia svolta e-
sclusivamente su! temi poll-
tlcl. 

Ottlma la traduzlone dl Pao
lo Cecoarelli, uno dei plonierl 
In Italia dell'lndirlzzo sclen 
tlfico delta pianificazione. 

Undo Bortolotti 

la struttura aantropologicau 
profonda. Certo questo libro 
contests - qualsiasi forma di 
divenire: 11 tempo cronologi-
co e una sorta di presene fis-
so della scrittura. E' solo l'at-
to dello scrivere che da la dl-
menslone (fittizia e artificio-
sa) del passare del tempo. II 
tempo meteorologico e un fin-
to inverno con un sole fisso. 
sembra ia canceliazione per-
fino del divenire parco e clr-
colare delle stagloni. II luo-
go e un'isola. Procida. appun 
to, ma per puro caso. E' chla
ra che s! tratta dell'isola per 
eccellenza: una condizlone e 

• non un luogo geografico: e. 
solo una microstruttura parti-

. colarmente evidente perche 
lsolata. Luogo, si potrebbe 
obiettare, di troppi rinvil av-
venturosi. Luogo eccesslva-
mente metaforico. SI, ma, an
che e volutamente. luogo let-
terario e quindi metalettera-
rlo per eccellenza. come acca-
de ormal quando si recupera-
no consapevolmente categorie 
e luoghl della tradizione. 

E* la stessa cosa che suc-
cede con ('ultimo romanzo dl 
Peter Mandke (Breve lettera 
del lungo addto) In cul 11 re-
cupero del viaggio (e 11 vlag-
gio stesso) diventa un oggetto 
di cul si saggia la validity 
per depauperazione. Per Pro
cida e stato fatto il nome 
di GombrowlC2, che, certo, 
e'entra, non fosse altro per 
tutta la tematica dei segnl mi
nimi misteriosamente signifi
cant!. e per quella catena dl 
omicidi inesistenti generatl 
dal complesso di colpa e dal 
timore dell'aggressione. che e 
(anche questa) una delle 
strutture portantl del roman 
zo. Ma per molt! vers! pid 
affine a Procida e l'ultlmo 
Peter Handke. 

Quest) due romanzl sono 
statl scritti, non a caso. con-
temporaneamente da due 
scrittori trentenni. In due pae-
si diversl. Al di la delle mol-
te differenze. in comune que
st! due romanzl hanno una 
sorta dl specchietto per le al-
lodole, un falso obiettivo per 
lettori sproweduti: potrebbe-
ro infattl sembrare abusatl 
esempl di romanzo autoblo-
grafico, racconti della crisl 
dell'intellettuale. Ma Ia ' so-
stanza dl quest! libri e pro-
fondamente diversa: sono li
bri « dl superficie », libri sen
za verita ne parziall ne asso-
lute. Nessun recupero del va
lor!, nessuna palingenesl, e 
quindi nessuna Utopia: niente 
futuro e, quindi. anche niente 
passato Sono tentativl di con-
trollare, e dire! quasi dl ar-
ginare mediante la descrlzio-
ne minuta, la condizlone schl-
zolde e reificata dell'entit4 
umana. 

Ma la condizlone schlzolde 
e caratteristlca quasi metafi-
sica del fare letteratura. 01 
conseguenza In termini stret-
tamente letterari. tutto II li
bra finlsce con Tessere II ten-
tatlvo dl cancellare II libro 
perche e una «storia*. Visto 
che e Impossibile non scriver-
10 (II libra) perche la scrittu
ra coincide con I'esistenza. 
diventa necessarlo almeno ri-
dume la « presenza ». . 

L'operazione nei confront! 
della scrittura e la stessa che 
11 protagontsta com pie nel pro-
pri confrontl: non e'e qui una 
tdentificazione dl vita e lette
ratura, ma 11 rovescio del mo
dulo antlco: la vita e assor-
bita tutta nella letteratura. 
dove deve essere ben chlaro 
che qui la letteratura e II luo
go del nulla e della distru

zione e non il luogo del com-
placimento. Nulla d'enfatlco, 
quindi. perche la letteratura 

e ormal negazione. circo-
lo chi uso, morte. Allora lo 
schema sarebbe, paradossal-
mente. ancora dialettico: cl 
potrebbe essere una sorta dl 
identlficazione d! vita e mor
te sotto gli ausplcl mediant 
cl (se. forse. non proprio dl 
medlazione e quindi dialetticli 
della - letteratura? SI. se al-
I'accoppiata vita-morte si so 
stltulsce Tldea (lacaniana) 
della struttura come deside
rio della' regressione impos
sibile. che ambedue (vita e 
morte) riunlsce in un arche-
tipo che e letteratura (la Let
teratura): descrizione statl-
ca e schlzolde di una realta 
lntanglbile. • . . . 

Questo spiega perch^ In 
Procida la situazione 6 immo
bile, ma nello stesso tem
po rimmobilita e fittizia e 
contraddittorla: non dovreb-
be succedere nulla, ma Invece 
11 diario si trastorma in ro
manzo. cioe succede qualco-
sa. Anche troppo — in un 
certo senso — perche dal mi
nim! e arbitrarl accadimentl 
nascono dei nessi e quindi la 
storia. o addirittura inevitabi-
li legami di causa ed effetto. 

. Ma per la contraddizione che 
lo consente. questo a troppo » 
equivale a nulla, proprio per; 
che « immaginario ». a artifi-
cioson. «letterario» e quindi 
ormal metaletterario. 

f 

Francesco D'Anni 

POESIA DI IERI 

Pierre Ronsard 
capof ila antirealista 

Ronsard fra gli astrl della 
Pleiade, a c. di M.L. Spa-
ziani. ERI. pp. 187. L. 3.500. 

A meta del Cinquecento. 
quando I'ltalia sta per esau-
lire in Europa la propria ege
monia culturale. il gran di
battito teorico che I'aveva agi
tata si trasferisce in Francia. 
soprattutto per merito dl un 
gruppo di giovani letterati. che 
decidono di tagliare i ponti 
con una tradizione che pure 
eslsteva e aveva gia dato pro
ve di intensa vitalita. Hanno 
il loro capofila in Ronsard e 
1'estensore del loro manifesto 
in Du Bellay. Nasce la Pleia
de: una scuola che impone. 
con una strategia che oggl di-
remmo « avanguardistica ». un 
gusto classicheggiante nutrito 
di eleganza e di sonorita, di 
grazia e di impeccabile forma-
lismo. A fame le spese 6 so-

f)rattutto la grande linea rea-
istica inaugurata da Villon, 

ma 1 caratteri central! su cul 
sarebbe cresciuta la poesia na-
zionale, compresl ! rischi di 
un'eloquenza - un po' gonfia 
che la contraddistingue fino 
a Baudelaire, sembrano ora-
mai fissatL 
'All'avventura esaltante di 

questa brigade dl poetl che 
si chiamavano Pierre Ronsard, 
Pontus de Tyard, Remy Bel-
leau, Jean Antoine de Baif. 
Joachim du " Bellay, Etien-
ne Jodelle e Jean Dorat, che 
ne fu II mentore indiscusso, 
Maria Luisa Spaziani dedica -
un'antologia che si awale di 
un finissimo saggio introdut-
tlvo. II grande Ronsard ne 
reclama la parte pid densa. 
ma gli altrl component! del 
gruppo offrono lo spunto per 
una serie di csservazionl II-
luminanti e non di rado nuo
ve. 
- « Dal mlstero affiorano I suo! 

vers! di un'energia talora me-
dianica, ora tenenssim! • ora 
corruschl, ora elegiac! ora di 
dirompente vlolenza, parent! 
di Cecco Angiolieri, di Villon 
o di Agrippa d'Aublgne. quel 
vers! cosl poco biograflcl o 
troppo clfratl, piccola parte 
emersa di un iceberg forse 
per sempre insondablle ». Sde-
gnosa di tutta la petrarche-

ria dominante nella sua epo-
ca, la poesia di Jodelle, insi-
nua la Spaziani, pud legger-
si (perfino) come I'antesigna-
na di Jean Genet. Che pud 
anche risultare. a non tener 
conto della variety di un pa
norama irto di contraddizio-
ni, di anomalie e di aere-
sien. sintetizzato da Giovanni 
Macchia nella lucida formula 
di un a paradiso della ragio-
ne» sempre contraddetto da 
tanti crepitant! a inferni», una 
ipotesi affascinante ma azzar-
data: fruibile soprattutto co 
me indicazione di una linea 
sotterranea che di generazio-
ne In generazione esplode 
in geisers sulfurei. inutilmen-
te compressl. 

Che la Pleiade in quanto 
tale non sia mai esistita, come 
conclude con un brillante so-
£petto la Spaziani, pud anche 
darsi: ma affermare che «ci 
appare come la prima e forse 
ultima grande avanguardia eu-
ropean ci sembra francamen-
te eccessivo. sia rispetto alia 
sostanza etimologica che alia 
sostanza storica del concetto 
di avanguardia. 

Mario Lunetta 

ECONOMIA 

Cosa 
signified 
naziona
li zz are 

le ferrovie 
ANTONIO PAPA - « Classe 
politica e Intervento pubblt-
co nell'eta glollttiana: na-
zlonalizzazione delle ferro
vie », Guiria, pp. 166. 
L. 3.000. 

Uno del problemi fondamen
tali dello sviiuppo economico 
italiano e quello del peso e 
dei mod! dell'lntervento pub-
blico nell'economia. Antonio 
Papa, in questo suo lavoro 
studla un episodio assal 1m-
portante dl quell'intervento, 
ricostruendo le vicende che 
portarono, nel 1906. alia na-
zionalizzazione di quasi tutta 
la rete ferroviaria Italiana. Si 
tratta dl una rlcostruzione 
assai accurata, ma anche as
sai concisa. In un momen-
to In cul si moltiplicano le 
pagine delle pubblicazioni con 
la citazione integrale dl lun-
ghl documenti di non ardua 
consultazione, il fatto che lo 
Autore riassuma in mezza pa-
gina o in poche righe dlscor-
si, artlcoli e relazloni va 
considerato un pregio non se-
condarlo dl quest'opera. 

L'argomento si presterebbe 
come pochl altri a divagazio-
ni attualizzanti ed a tcoriz-
zazlonl dispersive: la naziona-
lizzazione delle ferrovie, co
me appare assai bene dal la
voro del Papa, e un nodo In 
cul vengono ad intrecctarsl 1 
piu grossi problemi dello svi
iuppo italiano, non solo eco
nomico, ma anche sociale e 
politico. Si pensl, per esem-
pio, all'importanza della que
stione ferroviaria per il Mez-
zogiorno: «se nelle regionl 
pld progredite le ferrovie ac-
crescevano la ricchezza esl-
stente, nelle regionl meno pro
gredite rarefacevano la ric
chezza residua », mettendo In 
moto «una spirale regressl-
va che ne aggravava l'infe-
riorita». Ma la rivendlcazio-
ne per 11 Sud di una diver
sa politica dei trasporti an-
dava pol lnquadrata in una 
diversa politica economica, co
me videro molt! tra 1 con-
temporanei, da Nltti a Son-
nlno, altrimenti avrebbe scon-
volto vecchi equllibri. senza 
promuovere un vera sviiuppo. 

DalPanalisi del Papa emer
ge chiaramente 11 rapporto 
assal stretto tra la questio
ne ferroviaria e le altre que
stion! economiche del tempo, 
ed anche I condizionamentl 
che dall'arretratezza derivava-
no alle soluzioni pid avanza-
te. Nelle difficolta dello sta
to a far fronte ai nuovi com-
piti post! ad esso dalla neces
sity dell'lntervento pubblico si 
riflettevano gli squilibri del
lo sviiuppo economico. ed an
che le sfasature tra esso e lo 

sviiuppo sociale. Difficolta che 
Investivano, del resto. anche 
le opposlzioni. ed In misura 
ancora pid notevole. 
" L'impegno dei ferrovlerl per 

la nazionalizzazione non fu so-
stenuto dalle altre organizza-
zioni slndacali. sicche nessu
na delle loro esigenze si ri-
flette nella legge che istitul 
la nuova amministrazione, ca-
ratterizzata percid a per la 
struttura verticistica e 1'ispi-
razione repressiva». Di con
seguenza, la statizzazione del
le ferrovie s'inquadrd a assai 
piu nella logica del capital!-
smo di stato che nella pro
spettiva dell'azione diretta a 
democratizzare le font! deci
sional! del nuovo potere eco
nomico pubblico». La crisl 
sindacale riveld a quella pid 
generale del movimento ope-
raio di fronte al fenomenl 
nuovi deH'intervento pub
blico ». 

Uno degll elementl piu ln-
teressanti deH'analisi del Pa
pa e dato proprio dalla co-
stante attenzione portata al-
1'intreccio politlca-economia. 
La statizzazione d considera-
ta come un a mezzo di conser-
vazione del blocco giolittiano 
allora a! primi segni di cri
sis . ma essa dctermina pol 
alcuni spostamenti nelle posi-
zion) interne del blocco di po
tere che hanno conseguenze 
negative, sui piano politico, 
anche per 11 slstema di gover-
no organizzato dal Giolitti: 
«la presenza determinante del 
capitale finanziario e ! pro
cess! di concentrazione conse-
guenti alia dislocazione degli 
investimenti ferroviari segna-
vano la fine dei contrast! tra 
giovane industria e aristocra-
zia finanziaria e si esprime-
vano nella decrescente dispo-
sizione di am pi settorl della 
borghesia economica a subi-
re la tutela giolittiana. Uno 
tra gli effetti inattesi della 
nazionalizzazione e dei rtscat-
ti fu quello di accelerare la 
dissoluzione degli equilibri so
cio-economic! che la classe 
politico, protagonista obbliga 
ta delle pubblicizzazioni, ave
va mirato a conservare ».. 

Aurelio Lepra 

FRA LE NOVITA' 

La scala di Bernari 
CARLO BERNARI -

- c Non gettale via la 
scala », Mondariori. pa-

. gine 260. L. 3-500. 

• (redaz.) & In libreria in 
quest! giorni l'ultima fati-
ca dl Carlo Bernari. SI 
tratta dl un libra diverso 
da quelli cul cl aveva abi-
tuati, diverso da quel ro
manzl che, con una caden
za da scrlttore saggio, cl 
aveva dato flno ad ora. 
questo « Non gettate via la 
scala», sui quale tomere-
mo In sede dl reoensione 

in un prossimo numero. e 
una raccolta di saggi, di 
studi sui nostri problemi, 
nostrl di italiani, di uomi-
ni politici e di cultura. 

Da un saggio su Thomas 
Mann a uno scrltto sui 
«Trionlalismo della Chie-
sa», la raccolta propone 
un ritratto della nostra so
cieta, attraverso gli uomi-
ni e le Idee che la costi-
tuiscono. Un ritratto da 
«vlsionarlo J>, di un «vi-
sionarion, di un « vlsiona
rlo» partecipe assiduo dei 
problemi degli uomini del 
suo tempo. 

KANT 
Lo Stato di diritto 

Prefazlone di Nlcolao Merker 
. Biblioteca del pensiero mo
derno • pp. 200 • L. 2.800 • II 
pensiero politico del grands 
filosofo tedesco presentato 
da uno dei piu autorevoli stu
dios! italiani di germanistica. 

VYGOTSKIJ 
La tragedia 
dl Amleto 

Nuova biblioteca di cultura -
pp. 240 - L. 2.500 - Umana 
drammaticita de! destino dl 
Amleto nella originate ricerca 
di un grande psicologo. 

Letterea'TUnita'* 
1924-1926 

A cura di Clemente Ferrario 
• Biblioteca del movimento 
operaio italiano - pp. 270 • 
L. 2.200 • II dibattito politica 
nel primi anni del movimento 
comunista italiano, nella con 
rispondenza operata e conta< 
dina a «< I'Unita ». 

SANTARELLI 
Storia 

del fascismo 
Universale • 3 voll. - pp. 1.231 
. L. 4.200 - Avvento e crisi del 
fascismo italiano .visto anchs 
come fenomeno europeo: una 
opera importante per ampiez 
za di indagine e originalita d 
Impostazione. 

S0RE1 
Democrazia | 

e rivoluzione j 
Prefazione di Anna Maria An 
dreasi - Le idee • pp. 240 < 
L. 1.000 - Gli scritti piu sign) 
ficativi del massimo teoricc 
del «sindacalismo rivoluzio 
nario ». 

C0RVAUN 
II Cile I 

tra rivoluzione j 
e reazione 

Prefazione di Giancarlo Pajet-
ta • il punto - pp. 150 • L 700 
- La nuova realta del Cile e 
la politica di a Unidad po
pular* nell'analisi del segre-
tario generale del partito co* 
munista cileno. 

RAIGICH 
La riforma 

della Scuola media 
superiore 

II punto - DP- 112 - L. 700 • 
La proposta di una scuola mo-
ffema che prepari una societa 
migliore. 

AA.W. 
Lineamenti di. 

storia del PCUS 
Fuori collana • pp. 360 -
L 3.000 • Dalla nascita d>l 
bolscevismo ilia costruzion* 
deHa societa soc^alista. 

AA.W. 
Romania 1918 

Fuori collana - pp. 582 + 96 
f t . - L. 6.000 • Sulla base di 
documenti inediti e d'archivio, 
la ricostnmone del processo 
storico che si concluse con 
la costituzione dello Stato na-
xionale unitario in Romania. 

EDITOR! 


