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ANTROPOLOGIA 

Uomo 
cultura 

e societa 
Visione conservatrice di 
uno studioso statunitense 

RALPH LINTON, < Lo studio 
dell'uomo». Mulino. pagine 
XXIII + 542. L. 7.600. 
Linton pubbllcd, nel lonte-

no 1936, questo studio che 
fu II primo tentativo da par
te dell'antropologia statuni
tense di elaborare un manua-
le che non fosse la storia di 
questa dlsciplina ma la slste-
matlzzazione di quel concetti 
fondamentali (ad es. quello dl 
societa, di cultura, status, 
ruolo, ecc.) che la scuola ame-
ricana era venuta ealborando. 
Linton rlprende 11 concetto dl 
cultura che aveva deflnlto in 
polemlca con gll evoluzloni-
sti, sclndendolo cloe da ogni 
rapporto o Implicazlone con 
la sfera biologica, ma anche 
dilatandone la portata sino a 
inglobare la struttura econo-
mica ridotta a mera tecnlca. 

In base a questa concezio-
ne la cultura e ci6 che sepa-
ra 11 mondo animale da quel
lo umano, e 11 modo speclfl-
co dell'uomo di organlzzare 
la propria soprawlvenza. Ognl 
gruppo umano elabora una 
propria cultura caratteristica 
che meglio si adatta alle par-
ticolari esigenze dell'habltat e 
deL momenta storlco In cut 
vive. Cosl le culture umane 
non sono, sia per Linton che 
per Boas, tappe successive 
defl'evoluzione, nella prospet-
tiva dl uno sviluppo unlll-
neare come per gll evoluzlo-
nistl, ma modi storicamente 
divers! con cul si organlzza 
la sopravvivenza. Vi sono dun-
que la Cultura e le culture 
particolari di ognl gruppo. 

Sono quest! i presuppost! 
che vedono in quegli stessl 
anni l'approdo dell'antropolo
gia amerlcana al relatlvlsmo 
culturale. 8tando aH'anallsi dl 
Linton, la cultura e un Insle-
me dl valori (l'eredita dello 
storlcismo tedesco medlata da 
Boas nella antropologla ame-
ricana); quest! valori, che so
no i puntl dl rlferlmento 
del comportamento degll in-
dividul, stanno tra loro In 
relazlone funzlonale. A que
sta funzlonallta e affidata la 
soprawlvenza della societa. 

Ma l'occhlo di Linton e rl-
volto verso Tlndivlduo. Lin
ton in segulto collaborera con 
Kardiner in quella che verra 
chiamata la scuola di cultu
ra e personallta — sono que
st! gll anni della travolgen-
te penetrazione dl Freud ne* 
gll USA — l'indlviduo pu6 
cogllere solo una parte della 
cultura In cul vive. Ognl in-
dividuo ha subito un proces-
so inculturativo selettivo che 
gll ha permesso dl appren-
dere un segmento della cul
tura cul partecipa. L'utillzza-
ztone da parte sua di questa 
porzione di cultura e 11 ruo
lo che svolge in societa. 

Nel capitolo v m Linton 
definiBce che cosa e lo status 
e che cosa e 11 ruolo, apren-
do un campo di ricerca che 
ha date moltl risultati e che 
ancora ne attende. II ruolo 
e l'aspetto dinamico dello sta
tus sociale. Lo status indica 
la posizione di un lndivlduo 
nella societa (ad es. medico). 
11 ruolo e 11 momento attivo 
in cul esplica la sua profes-
sione. ci6 che la societa si 
attende da IuL VI sono poi 
status ascritti (ascribed) e 
status acqulsitl (achieved). La 
stragrande maggioranza degll 
status sono ascritti. e sono 
quelll che la societa presu
me che un individuo norma-
le, convenientemente incultu-
rato, possa con relativa faci
lity esplicare, gll altri status 
sono quelle funzionl che la 
societa presume che possano 
venire svolte solo da Indivi-
dui particolarmente dotatL 

Naturalmente ogni lndivl
duo e investito contempora-
neamente da ruoli diversi: e 
padre, marito, medico, contri-
buente, ecc. ecc. In una so
cieta ben funzionante questi 
ruoli non entrano fra loro In 
conflitto, se eld awiene, dice 
Linton, si e di fronte. nella 
sfera del sociale a una societa 
in crisi Mentre nella sfera 
individuate, il contrasto tra 
ruoli o tra ruoli e valori por
ta alia malattia mentale. 

Si vede cosl come la mag-
gior parte delle considerazlo-
ni di Linton non siano altro 
che lo sviluppo slstematlco 
del concetto boasiano di cul
tura e come questo. sclsso 
dalla struttura economica, si 
risolva in un sistema di va
lori in relazione funzlonale 
tra loro da tramandare di 
generazione in generazione 
tramite process! inculturati-
vi selettivL Ne deriva una 
immagine deila societa con
servatrice e statica, come dl-
nostra tra l'altro 11 modo 
stesso in cul Linton, che fu 
uno del pionleri dell'accul-
turazione, concepisce i proces-
si di trasformazione sociale. 

Senza una considerazjone e-
conomica del fenomeni social!. 
i mutamentl storici diventa-
no il risultato dello scon-
tro tra rinnovazlone tecnlca, 
e i valori conservatlvl degll 
individui inculturati 

Secondo questa visione 1 
contrastl social! non sono al
tro che la difflcolta psicolo-
glca degll Individui gia for
mat! ad apprendere o ad ef-
frontare situaz:onl nuove. Le 
cause del cambiamento cultu 
rale sono da ricercare nella 
cultura stessa, al dl la dl 
ognl altra interferenza La cul 
tura si svlluppa autonoma 
mente senza alcun rapporto 
con ie strutture economlche 
tanto che Linton puo dlsln 
voltamente affermare: • Sem 
bra probabile che la capacita 
umana dl annoiarsl stia, plu 
delle stesse necessita social! 
• natural! dell'uomo, alia ba
te del progresso culturale 
•mano» (pag 100). 

Enzo Segre 

L'eterna caccia all'oro 
Garzanti ha stampato, nella collana del < Gran-

di Viaggi» il libra di Janusz Piekalkiewicz 
«I tesori nascosti > (pp. 317, L. 4500) che e, o 
vuole essere, il resoconto, la storia dl una seric 
di richieste che uomini di ogni paese e di ogni 
tipo hanno compiuto alia caccia del tesori na

scosti. Ricerche awenute sui fondi del mare, 
in gole impcrvie, in isole sperdute. L'ultima 
«caccia >, in ordine di tempo, e quella com-
piuta da quattro giovani a Oak Island, nel 
1965. La foto che riproduciamo e presa da una 
delle 40 tavole che corredano il volume. 

SCRITTORI STRANIERI: CELINE 

Fuga nella crudelta 
«II castello dei rifugiati», luogo di incontro di una genia di col
laborazionisti - Una ricerca di martirio cui I'autore non ha diritto 

LOUIS-FERDINAND CELINE 
II castello del rifuglall, Val-
lecchi. pp. 315. L. 3.900. 

' Louis-Ferdinand Destouches, 
medico di professione, si feoe 
conoscere come scrittore nel 
1932. Sotto lo pseudonimo di 
Celine, pubbllcd Voyage au 
bout de la Nuit e, nel *36, 
Afort a credit, due opere che 
gll dledero notorieta e l'auto-
revole avallo di Louis Ara-
gon e Elsa Triolet, che lo 
tradussero in lingua russa. 

Celine non crede nella sto
ria, ne ha fede nella rivolu-
zione. Per IuL non e'e sal-
vezza in un mondo proteso 
alia a vacherie universelle »; 
la sola « verita» e la a mor-
te», con quanto di patologi-
co pu6 suscitare siffatta im
magine. Da qui, un genere dl 
letteratura che trae lspirazio-
ne la dove e possibile sco-
prire la degradazione dell'uo
mo; per cul, tutto cid che 
e ripugnante trova ampio ere-
dito. Un genere di letteratu
ra, cloe, che e stata definita 
«nera». E Celine, da questa 
sub-eslstenza, trae 11 massi-
mo della sua narrativa. 

Antiaccademico 
Comunque, non e da sotto-

valutare, pur con le non po-
che riserve per uno scrittore 
come Celine, la lezione dl 
rottura, antiaccademica. che 
ci offre la sua opera narra
tiva rlspetto alia sua triste fa-
ma di libeilista. E se e vero 
che credette di identificarsi 
con 11 popolo parigino, non 
e vero che dl questo si ser-
vl solo per trarre l'aspetto 
negatore delle blensiances 
borghesi, per coagularlo in 
una nlchlllstica visione della 
vita con la quale esibire 1 
rancor!, le sue frustrazionl. 
Tale visione fu irrazionalmen-
te acquisita come supporto. 
venendone st rumen talizzata, 
all'avanzante reazione antlde-
mocratica e fascista tra le 
due guerre. 

n carattere antiaristocratt-
co della sua narrativa — che. 
dal punto dl vista deU'ideo-
logia. non pub considerarsi 
«rea2lonarla» — non deve 
spingerci. perd, a vedere un 
Celine scrittore dlstinto dal 
cittadlno Destouches. collabo 
razionlsta al punto che ac-
compagnd gli invason nazisti 
nella loro rltirata sino a Ber 
chtesgaden. Ne possiamo di-
menticare il vim lento antise-
mitismo del suo Bagatelles 
pour un massacre (1937). 

La traduzione Italtana dl 
questo Castello dei rtfugtati. 
uscito In Francla nel 1957 (tl-

tolo originale: D'un chateau 
I'autre), ci ripresenta il Ce
line dei prim! romanzi: stes
sa vocazione al linguagglo dls-
sacratore, stessa tenslone. 

Nel castello di Siegmarin-
gen, un lugubre manlero de
gll Hohenzollern, si radunano 
collaborazionisti francesl, fug-
giaschl, e, quindl, sopravvls-
suti alia disfatta nazlsta: ex-
governanti di Vichy, Petaln, 
Laval, deportati, sbandatl dl 
ognl rlsma, Ammassatl nella 
prlgione « Vesterfangsel», re-
parto ccondannatl a morte», 
tutU questi personaggi assi-
stono coscienti all'lnevitabile 
redde rationem. 

La furia con la quale Celine 
sibila i suoi rancor! e grlda 
le sue vendette sottintende 
una ricerca dl martirio che, 
tutto sommato, proprlo non 
gli spetta. Gran parte delle 
sue invettive si trovano or-
ma! nel repertorio del aper-
fetto terroristan delle lettere, 
con l'aggiunta di una certa 
consuetudinaria vocazione al 
culto della perversione, del 
linguagglo sbracato senza va
lori storicamente accertati, e 
sottratto dai meandri di una 
sottocultura che Celine ha 
creduto di elevare a dignita 
solo operando una identifica-
zione a freddo. 

La cadenza esclamatlva del 
dlscorso, gridato, la sua lnin-
terrotta invettiva, rotta da af-
fannose paure, vuole coinvol-
gere il lettore nel suo csa-
cros odio verso i suoi «ne-
mici». Ma tanta virulenza dl 

linguagglo, ostentata sino alia 
esasperazione, sembra far par
te dl un giuoco: quello dl 
Celine, della sua c maschera ». 
cioe, che recita un canovac-
clo, il piu confacente al mon
do cchiuso* del dottor Des
touches. 

Nella misura In cul dilata, 
sino airimpossibile, la sua 
privata invettiva, Celine rin-
nega, di fatto, la storia, nel
la sua spiegazione loglca, dl 
lotta di classe. E U giudizio 
sui suoi contemporanei, ane
mic! » o «collaborazionisti» 
come lui, e costruito su sfug-
genti aforisral, plasmato sul-
l'osceno, prevedibile linguag
glo dei ratis di ogni epoca 
— per 1 quail ognl razlonall-
ta e bandita — e dove regna, 
Invece, Timprevedlblle incro-
ciarsi dl onomatopee, dl dop-
pi-sensL E* rautoescludersl 
ad una comprensione globa-
le della societa, grottescamen-
te narclslstlco, dl chl, a torto, 
si crede a popolo» perche ne 
glorifica 1 vizi, esaltandone le 
irrazionali esplosionl dl Incre-
dulita. 

Ossessione 
Ed e per questo che Celine 

attende I'avanzare vittorioso 
dell'armata Leclerc come un 
santo in attesa di ricevere le 
stlmmate. La' lnarrestablle 
eruzlone di collera dl questo 
Castello del rifugiati sembre-
rebbe causata, come e stato 
detto, da una sorta di pu-
rezza ferita. Ma Celine e trop-
po condlzionato dai suoi con
tingent! umorl perch6 gli pos
sa venire assegnato un ruolo 
di profeta o, addlrittura, di 
cavaliere dell'Ideale. Al di fuo-
ri di una a suo modo pole-
mica rottura con la lettera
tura tradizionale, che pure ha 
un suo innegabile valore, non 
resta in Celine che l'ossessl-
vo frugare nelle scene dl cru
delta per trovare un alibi al
ia propria perversa genla dl 
personagglo fallito. 

Nino Romeo 

II Risorgimento italiano: 
storia e testi 1790 -1861 

OENIS MACK SMITH, II Risorgimento Italiano. Storia • lest! 
Laterza. 2 voll.. pp. XXIII. 702. L. 3500. 

(Mario Ronchtf — Nella coilana « UL » viene ora ripubbllcata 
I'ambta raccoita di testi del periodo 1790-1861 curata dallo studioso 
inglese Denis Mack Smith, noto soprattutto per le vivad pole-
miche suscitate piu di died anni fa dalla < Storia d'ltalia*. dove 
egli. con notevole schematismo. individuava nel processo risor-
gimentale le premesse del fascismo (fino a considerare equiva
lent!. ad esempio. j fenomeni del garibaldimsmo e dello squadrismo 
nero). L'autore. comunque. conosce bene la materia: le pagine 
contenute in questa ampia antologia sono in genere significative 
e spesso sono stimoianti anche le presentazioni critiche. che in-
quadrano i document! nel contesto storico generale in cui ven-
nero scntti. 

OPERE DI DIVULGAZIONE STORICA 

Bagliori 
di Firenze 

II lavoro di R. Davidsohn, riproposto in una nuova edizione, ri-
costruisce con amore e meravigliato stupore le vicende della 
citta di Dante dalle sue origini ai primi decenni del Trecento 

R. DAVIDSOHN, Storia dl 
Firenze, Sanson!. I. Le origi
ni, pp. 1274, 102 illustrazioni 
L. 4.500; I I . Guelfl e Ghl-

belllnl: loite sveve, pp. 865, 
36 ill.. L. 3.500; I I I . Guelfl e 
Ghlbellinl: I'egemonla guelfa 
e la vitloria del popolo, pp. 
781, 62 ill., L. 3.000; IV. Ul-
time lotte con I'lmpero, pp. 
1232. 36 ill.. L. 5.500; V, I 
fermentl della clvllta floren-
tlna: influssl esternl e cultura 
politica, pp. 656, 43 ill., lire 
3.500. 

Nel 1300, l'anno del gran-
de giubileo, Bonifacio VIII 
chiamd Firenze il qulnto ele-
mento del mondo. Oggl gll 
storici piu avanzatl parlano 
dl Firenze come di un eplso-
dio esemplare, un modello uni-
co dl compromesso fra co-
mune medloevale e primo 
stadio dello Stato modemo. 

Non si tratta, evldentemen-
te, della stessa cosa. Ma a col-
legare fra loro, almeno in 
superficle, 1 due giudizi e'e 
ancora lo stupore per le me-
ravigllose vicende della cltta 
dl Dante e Machiavelli, del 
Boccaccio e deH'Alberti, del 
Magnifico e di Leonardo. 81 
potrebbe cellinlanamente di 
uomlnl come loro dire esser-
vene uno per mondo, e Fi
renze 11 ebbe tuttl, e In alcu-
ni casl quasi Insleme. 

Robert Davidsohn, lo storl
co tedesco vissuto a cavallo 
tra Ottocento e Novecento, In 
pieno positlvlsmo, fu certa-
mente di Firenze un totale 

Innamorato. dl un amore stret-
tamente Imparentato con quel
la «scoperta» che la cultu
ra nordlca aveva allora gia 
operate dell'Italia e del mon
do classlco con opere famo-
se come quelle del Burckardt 
sui Rlnascimento e del Gre-
gorovlus su Roma. 

II lavoro del Davidsohn, ri
proposto ora In nuova edizio
ne, ricostrulsce con dovlzia 
ed anche troppo abbondante 
mlnuzia dl particolari la sto
ria fiorentlna dalle origini del
la citta al prlml decenni del 
Trecento, quando inizia 11 pe
riodo dl translzlone verso la 
Slgnoria ed 11 Prlnclpato. E*. 
In parte, quella Plrenze dove, 
per dlrla col Machiavelli, apri-
ma si dividono tra loro i 
nobtti, di pot i nobtlt ed a 
popolo, ed in ultimo tt popo
lo e la plebe; e molte volte 
occorse che una dt queste 
parti, rimasa superiore, si di-
vise in duey>. Divlslonl tutte 
che avrebbero fiaccato qual-
slasl altra cltta, ma che Fi
renze fecero invece «diventa> 
re maggiore*. 

Non 6 possibile In questa 
sede. ne sarebbe tutto som
mato produttlvo, Indicare 1II-
mltl del lavoro, colossale ed 
erudlto e pur non prlvo dl 
errori fatto dal Davidsohn: 
sono lllmltl dl ognl storia 
dl tipo posltlvlstlco. incessan-
temente percorsa daU'esigen-
za dl dar conto dl tutto ed 
Idealmente fondata sulla reli-
gione del progresso, su una 
profonda fede nelle meravl-
gllose sortl dell'umanita, nel
la dviltA lalea e moderna la 
cul nascita vlene appunto eer-
cata cdentro la cerchla antl-
ca » delle mura f lorentlne, con 
una ideallzzazione che trova 
un suo fondamento storlco 
nell'azione progressiva svol-
ta in una sua f ase dal Co-
mune. Certo, del periodo, al 
vedono soprattutto 1 bagliori, 
le lad, e non le ombre e le 
contraddizionL Ma e questo 
un tema troppo moderno ed 
attuale per poterne chleder-
ne al Davidsohn una tratta 
zione splegata. 

Va se mal messa In luce 
nello storlco tedesco una cer
ta analogta di orlentamenti 
con la scuola economlco-glu-
ridica (Salveminl, Rodolico) 
neU'lmportanza data al con-
fllttt dl classe ed al proble-
ml economic!, tanto pin rl-
levante quantomeno tradotta 
meccanlcamente nel racconto 
storlco. II Davidsohn non tra-
lascla lnfatti dl cogllere la 
complessita dei processl lsti-
tuendo una dialettica tra « ap-
parUume delle grandi per-
sonalita* e mcondizioni eco-
nomiche dei tempi in cui vis-

POESIA D'OGGI: « CAPANNA INDIANA » 

Un abbozzo f initissimo 
Attilio Berlolucci tradisce Hnquiefudine di un intelletluale che ha un rapporto difficile col proprio tempo 

ATTILIO BERTOLUCCI, La 
cop«nna Indiana, Garzanti. 
pp. 162. L. 2J00. 

Possiamo rileggere in que 
sto volume la quasi totalita 
dei vers! composti da Attilto 
Bertolucct tra 11 1929 e 11 
1955, prima cioe del lungo st 
lenzio (durato. salvo sporadt 
che interruziom, oltre qutndi 
d anni) in cui maturarono le 
pagine del recente Vlaggio d> 
inverno (1971) 

La fedelta dolente a un mon 
do dl vision! paesaggistiche e 
dl memorie affatto privato, la 
sotttgliezza e l'amblguita del 
le situazionl sentlmentall, la 
dissimulate rafflnatezxa dello 
stile e la connessa polemlca 
antiretoiica, rlchlamano altre 
esperienze novecentesche, dal 
crepuscolari agli ermetlcl. La 

distanza dal prlml e tutta-
via indlcata dall'assenza dl 
languor! tardo • romantici, dl 
compiacimenti autolronlcl; da) 
secondi lo al Ion tana la per 
sistenza di un tono alleno da 
ognl suprema tenslone lirica 

Nel componlmenti. sla che 
l'autore si serva di una ra 
plda articolazlone discorsiva 

sia che ricorra a modulazto 
ni vezzosamente prosastiche o 
rallentl 1 period! con classl-
che inversion!, s'awerte sera 
pre un ritmo narrativo. In 
dice dl un'attenzlone descrit 
tlva costante. In questo sen 
so si e potuto parlare dl una 
esperlenza stlllstlca rivolta. 
sin dal prlnclplo, a on supe-
ramento dell'essenzlallsmo er-
metlco tix dlrezlone reallstlca. 

Vero e peraltro che la real-
ta colndde qui con la pro-

vlnda parmlgiana, lntesa co
me sfondo di una meditazlo-
ne che s'appunta su term e-
slstenzlali in nessun caso sto
ricamente determinate. Nelle 
strade dl campagna, nelle ca
se dl citta, ne! flori e nel
le stagionl. nel mondo ester-
no Insomma, Bertoluoci perce-
pisoe II consumarsl della vita 
e su questa percezlone si ri 
plega con dlsposlztone affet-
tuosa, perche «la fellclU e 
in questo corso pazlente » (Se-
quenza familiare). Bssa va 
ricercata In «un tempo dl 
sosta e di breve schlarita* 
{Ancora su questa terra fra-
dicta), flssando l'esaere nel 
dlvenlre. 

Oonsapevole della Intrln-
seca coerenza e Insleme del 
Ilmitl di tale privata poeti
cs, questo aorvegliatlasimo « 

metropolltano provlnciale rl 
corre a una sorta di con-
troUato impresslonlsmo col 
Iettivo (potremmo dure l'ul-
timo Monet, per lntenderci). 
giungendo, ne! casi • limite, 
a preaentard la propria opera 
come work in progress, come 
una specie di abbozzo. di di 
segno preparatorio da modi 
ficare e completare. Cosl nel 
componimento che dA il titolo 
alia raccoita i teral e le Im 
maglni s'intrecciano es! scorn 
pongono, seguendo la memo 
ria, cuna strada che si per 
de e si ritrova». Un finltissl 
mo non flnlto Insomma, che 
tradisce l'inquletudine dl un 
lntellettuale che ha on ben 
difficile rapporto col proprlo 
tempo. 

Cleudio Milanini 

seror>. Interessante, ad esem
pio, 11 modo con cul e colto 
11 movlmento che portd agll 
Ordinamenti di Giustizia del 
1293, visto come 11 risultato 
a tra cW abbondava di ric-
chezze e chi non aveva nul
la ». E fra 1 prlml non vl 
erano solo 1 feudatarl tra-
plantat! In cltta, ma l'emer-
gente ceto del mercantl e del 
banchlerl, ttitolati cavalieri 
e che a cavalieri si atteg-
giavano)) recuperando 1 vec-
chl costuml noblllarl. I cetl 
subalternl — rileva 11 Da

vidsohn — paventavano so
prattutto «la prepotenza del 
capltallstl legati all'antica clas
se magnatizla da cui minao-
clava di sorgere una estesa 
oligarchial E' molto dubblo 
che si possa parlare per quel-
1'epoca dl vero e proprlo ca-
pltallsmo. Tuttavla lo sbocco 
oligarchlco dlvenne reale do-
po la represslone del movl
mento del Ciompl, periodo pe
raltro cul la storia del Da
vidsohn non glunge. 

Gianfranco Berardl 

IN LIBRERIA 

SCRITTORI ITALIANI: RIPELLINO 

Praga, 
amore mio 

I luoghi, le persone, i riferimenti culturali di 
quella che Breton aveva chlamato « la capltale 
d'Europa», restitalti in questo romanzosaggio 

con appassionata adesione 

ANGELO MARIA RIPELLI
NO, c Praga tnagica >, Ei-
naudi. pp. 350. L. 6.000. 

La storia della letteratura 
e tanto affollata dl eslllatl 
per cosl dire <maturall», quan
to povera di eslllatl per co-
si dire «dl libera sceltan; dl 
scrittori cioe che hanno fatto 
oggetto del loro rimplanto 
una citta stranlera. In genere, 
nel secondo caso, il luogo inu-
tilmente amato si accampa 
nella memoria come un eden 
In cui fu dato vivere un'ir-
ripetlbile eta dell'oro, una 
personiflcazlone della glovl-
nezza: valga per tutti l'esem-
plo del milanese Henry 
Beyle che lmpegn6 nn'lntera 
esistenza nel tentativo lnfrut-
tuoso di cauterlzzare una feri
ta che aveva si 11 nome del
la metropoll lombarda, ma so
prattutto si chiamava Metll-
de. La grande poesla degll 
ultimi due secoll e una poe
sla urbana: anzl, la poesla 
deU'esillo urbano, perche la 
cltta e 11 luogo deputato del
le contraddizloni plu laceran-
tl, delle frizionl pin dure e 
delle emozlonl di massa. 

Angelo Maria Rlpellino e og-
gi, in Italia, 11 solo scrittore 
che abbia scelto un eslllo « vo-
lontario ». Palermltano di na
scita, domlciliato a Roma, egll 
e In realta «praghese». Unl-
camente per la cltta della Mol-
dava batte 11 suo cuore plu 
profondo. e la forzosa distan
za che lo separa da lei e 
solo un addltivo alio strug-
gimento, uno stlmolo crudele 
a penetrame senza sosta, da 
puntl dl vista sempre piu 
obllqui, capovoltL equillbristl-
cl, 11 fascino stregonesco. A 
Praga (ed era fatalej Rlpelli
no ha fatto col suo ultimo 
llbro una Iunghlsslma, tor-
mentata e quasi nrwnim»iiiA di-
chlarazlone d'amore, slglando-
la con un titolo breve, enlg-
matlcamente evocatlvo: Praga 
magica. 

Non so se sla un limite, 
ma certo un llbro dl que
sta speclallssima natura non 
potra esser gustato, almeno 
nella sua sostanza plu mime-
tica e Interrogatlva. da chl 
non abbia la fortuna dl co
noscere Praga: privlleglo d! 
cui, egolstlcamente, chl scri-
ve si rallegra dl godere. Ma. 
egolsmo per egolsmo, quel
lo dl Rlpellino e sempllce-
mente assoluto, lrrispettoso 
ed onnlvoro: 11 suo rapporto 
con Praga amblsce a copri-
re nella sua totalita, vera o 
supposta, tutto cid che del
ta cittA troppo amata e vis!-
bile ed lnvisibile. 

Per ottenere tanto Impossi
ble premlo, Rlpellino rlcorre 
al trucco, al travestlmento, al 
fregolismo plO lamblccato e 
Ingannevole: si muta !• giro-
vago, in stracclone. In frcquen-
tatore di bettole. In band!-
tore, In poeta lmprowlso. In 
mage, in ciarlatano; lncama 
nel desldeiio (e nelllnvenzlo-
ne della memoria regredien-
te) una folia di tipL dl guit-
tL di vagabond! che hanno 
razzolato ne! tempi andatl nel
la corte varioplnta e terrifica 
dl Praga; sTntriga nel suoi 
dedal!, penetra ne! suoi vico-
li, rlpercorre con occhlo avl-
do la citta-libro. xantlco ln-
folio dal fogll di pletra*. ne 
squarcla 11 corpo tumefatto 
e tuttavla splendldo col bi-
sturl della passione e di una 
cultura Implacabile, dl virtuo-
sa raffinatezza. 

« Una sola cosa e slcura, che 
da secoll lo cammlno per la 

• cittA vltavina, ml mescolo al
ia moltitudine, arranco, 
girdnzolo. annuso tanfo dl blr-
ra, di fumo di trenL dl mel-
ma fluvlale, potete vederml 
la dove, come afferma Ko-
lar, "invlsibili mani rimena-
no sulle splanatoie del mar 
ciapied! la pasta del passan-
ti", la dove per dlrla con Ho-
lan, "1 crostlnl di strade stro-
finatl — con l'aglio della folia 
un poco puzzanon». Ne forse 
era possibile aprlre questo pa-
roasistlco ltlnerario per le ar 
terle della CittA d"Oro se non 
nel nome del suoi doe tau-
maturghi modeml: 

c Ancor oggl, ognl notte aUe 
cinque, Frant Kafka ritoma 
a via OeletnA (Zeltnergaae) 

a casa sua, con bombetta, 
vestlto dl nero. Ancor oggl, 
ogni notte, Jaroslav Hasek, in 
qualche taverna, proclama al 
compagnl dl gozzovlglia che 11 
radlcallsmo e dannoso e che 
11 sano progresso si pud rag-
glungere solo nell'obbedienza. 
Praga vive ancora nel segno 
di questi due scrittori, che 
meglio dl altrl hanno espres
so la sua condanna senza rl-
medio, e percid 11 suo ma-
lessere, 11 suo malumore, 1 
rlpieghl della sua astuzia, la 
sua flnzlone, la sua lronla 
carcerarla». 

Ma questa citta, che Bre
ton chiamd a capltale magica 
dell'Buropa», e, non lo si dl-
mentichi, l'incroclo di tre po-
poll: 11 ceco. 11 tedesco. l'israe-
lltlco. E* tutto eld che fa la 
varieta quasi ubrlaca della 
sua storia, la sorda e rutilan-
te composizlone mlstico-alche-
mlca della sua clvllta, 11 suo 
dellrante spessore dl tenebra 
(dalle spropositate fortune e 
dlsgrazie degll alchlmlstl alia 
pittura vtslonaria e Malacca 
dell'Arcimboldo alle dlnastle 
del bote, dal mlto del Golem 
alia demenza del re manlaco 
dl collezlonlsmo Rodolfo II: 
e su tutto, l'ombra tetra e 
mlsterlosa del Castello); ma 
anche la serieta del suo mo
demo crescere civile. 

In questo Impasto dl san-
gue e dl luce Rlpellino ha 
messo le mani, con delibera
te amore e superiore lronla. 
Ha sfogliato tutti 1 libri scrit-
tl In (e su) questo luogo da 
infinite generazionl di lette-
rati grandi e plccoll, ha ana-
lizzato tutta la quadrerla che 
lo gremlsce, si e soffermato 
sui suoi pontl per contame 
le statue di un barocco vlo. 
lento e metaflslco, ha frequen-
tato osterle, ritrovl dl artlstl, 
slnagoghe e lupanarl: per ca-
plre, da Innamorato e da lu-
cldo cronista, le ragionl dl 
«quel prowlsorlo, che eon-
tinua ancor oggl», e che nella 
storia del popolo boemo Ini
zia dopo La. sconfltta della 
Montagna Blanca (1820), con 
la Pace dl Westf alia. 

Un llbro come Praga ma
gica non lascla al lettore che 
1'ansla dl andare avantL tan
to brutalmente l'autore gll ru-
ba spado. Rlpellino ha la pre* 
tesa dl dire «tutto*: e dlfat-
t! mal «gulda» storico-cultu-
rale e stata cosl meravlglio-
samente densa e brullcante. 
La sola cosa che 11 lettore 
pud rlusclre a ghermlre al 
diabollco « cicerone » *. in fon-
do, lo stile: uno stile aero* 
batico. elegantissimo, moder
no a foraa dl arcaisml se-
vlziatl a servlre quasi sem
pre un'eloquenza dolorosa, 
spesso un sarcasmo perfido. 
Solo dl rado on coltlssimo 
vizio manleristlco. 

Mario Lunetta 

Abbazie e conventi d'ltalia 
(Sante Della Putta) — La 

collana a Italia meravlgllosa » 
curata dal Touring Club si e 
allungata quest'anno con un 
nuovo pregevole volume, In-
tltolato « Abbazie e conventi». 
I due precedentl erano de-
dlcatl alle plazze d'ltalia e 
alle ville. E gia si armuncla, 
per 11 prosslmo anno, l'lmpe-
gno ad illustrare le fortezze 
e 1 castelli. E' un modo serlo 
e originate dl far conoscere 
ritalla a livello dl massa, 
evitando 11 confuso frammi-
schlamento dl puntl turlstiol e 
artlstlcl dl cui sono pleni al
tri volumi del genere, magarl 
vendutl a prezzo trlpllcato o 
quadruplicate In confronto a 

Suest'opera del Touring, ce-
uta al socl a sole 3500 lire. 
L'opera offre al lettorl un 

argomento non ancora affron-
tato in una visione d'lnsieme, 
nel nostro paese. VI sono se-
lezionati, per ordlne dl ap-
partenenza e secondo una pre-
clsa cronologla, numerosl mo-
nasterl, dalle abbazie alto-
medloevali ai complessl delle 
congregazlonl del Clnquecen-

to e Belcento. Numerose e 
suggestive le immaglnl dl 
chlostri, chlese abbazlali, an-
tlche biblioteche e particolari 
dl vita conventuale. Putroppo, 
altrl di questi valori, sono fl-
nlti male, trasformatl In ca-
serme o career!, o del tutto 
abbandonatl. 

L'lntroduzlone, al volume e 
dl un competent* della ma
teria, mons. Giovanni Fallani, 
La rlcca documentazione fo-
tograflca, e accompagnata da 
un saggio storico-critico dl 
Giuseppe Zander. 

La presentazlone del volume 
e avvenuta In una sede pre-
stlglosa, a Venezla, dentro 11 
raonuraentale complesso del-
1'lsola dl s. Giorgio. 

Nell'occaslone, 11 Touring 
Club ha presentato anche fi 
secondo volume della sua 
«Gulda rapida». Esso com-
prende 11 Veneto, 11 Trentlno-
Alto Adlge, 11 Prlull-Venezla 
Glulla e l'EmiUa-Romagna. 
La distribuzlone avvlene in 
conto quota a! socl 1074 del 
Touring. 

Vallecchi giovanissimi 
(redaz.) La « Vallecchi 

glovanissimh) (librlcclnl dl 130 
pagine, L. 500) dlretta da 
Glancarlo Buzzl e al nono nu-
mero. E' una collana artlco-
lata in cinque settorl: splo-
nagglo. western, glalll, fan-
tasclenza e narrativa moder

na. Fra 1 narratorl fin qui 
presentatl vl sono Cecov (« La 
steppa») e Melville («Due 
marinals). Per la fantasclen-
za e stato stampato 11 « Tom 
Swift e 1 fantasml delle Ga-
lassie » dl Victor Appletonll. 

II Codice del lavoro 
RENATO SCOGNAMIGLIO 
Codice del diritto del lavoro 
(annotate con la giurlspru-

denza) - Rapporti speciali • Za-
nichelli, pp. 1086, L. 12.800. 
(Francesco Raspint) — H 

secondo volume dl questo Co-
dice del lavoro e dedicate al 
rapporti speciali e contlene 
la dlsciplina dei rapporti non 
Inerentl all'impresa (lavoro 
domestlco, portlerato), dl quel-
11 speciali nell'Impresa (artl
stl, daziari e esattoriall, fer-
rotranvleri, glornalisti, facchl-
nl) e del lavoro nautlco. 

L'opera — il cul terzo vo
lume sara dedlcato al pub-

bllco lmplego — fornisce agll 
studiosl e agll operatorl della 
materia un quadra esauriente 
e aggiomato di un ramo del-
rordinamento glurldlco che 
assume posizione dl peculiare 
e crescente importanza nella 
societa contemporanea. L'ope
ra, a differenza dl altri co-
dicl, mlra a raggruppare tut
ti 1 diversi settorl di norme 
ed istltuti che si possono ri-
condurre all'ordinamento glu
rldlco del lavoro. La novlta 
e costltulta daU'lnserzlone dei 
prlncipall accordl e contratti 
stlpulatl dalle organlzzazlonl 
slndacall e dalle assoclazlonl 
del datorl dl lavoro. 

Una collana puntuale 

(redaz.) — La collana dl 
Sanson!, «Scuola aperta* e 
glunta con il volumetto dl Sl-
monetta Lux, cArte e Indu
strial, al ventiselesimo nu-
mero. Fra gli ultimi cinque, 
uscitl In blocco in questi gior-
ni, cltlamo particolarmente 11 
libretto dl Ernesto Guldorlzzl 
cLa narrativa itallana e 11 
cinemas (pp. 123, L. 700) e 
quello dl Bruno Baslle «La 
poesla contemporanea 1945-
1972 > (pp. 122, L. 700). Sono 
entrambi, secondo la caratte
ristica della collana, test! agi-

11, lnformatlvl, dl consultazio 
ne, soprattutto per studentl. 
II primo ha, oltre 11 saggio, 
tre appendlcl utili a farsi 
un'idea, anche se volutamente 
sommarla, del rapporti di re-
clprocita fra cinema e lette
ratura (un elenco dl film 
tratt! da libri famosl, una 
nota che cita interessantl In-
formazlonl, un'antologla dl 
branl dl Important! saggi sui 
cinema). 

Nella foto: una Immagine de 
all glardlno del Finzi-Contl-
nl» di De SIca. 

FRA LE NOVITA 
Gli incontri di Lajolo 

(redaz.) — Davide Lajolo ha 
pubblicato presso Rizzoll — 11 
libra e uscito in questi gior-
nl — mPoesla come pane* 
(pp. 167, L. 2500). E* una rac
coita di ritratti (che Lajolo 
chlama «incontri») e di saggi. 
Sui llbro torneremo piu am-
plamente. Qui volevamo se-
gnalare ai lettorl, al pubblico 
di Lajolo, 1'uscita del llbro e 
dime qualcosa. Dire che fra 

gll a Incontri» e'e quello con 
Hemingway (ai bagliori delle 
sue pupille si scaricavano co
me fulmini»), quello con Hik-
met (ae morto fedele alle 
sue idee di rivoluzionarlo pro
prlo perchfi le aveva difese 
contro nemicl e amicl»), quel
lo con Augusto Monti (al'an-
tifasclsta per costituzione per-
ch6 ama la liberta come la 
vita, non e ma! blgottos). 

Poesie di Antonio Sacca 
(redaz.) — H terzo volume 

di poesie dl Antonio Sacca dal 
titolo c H clandestino » (Trevi 
editore, pp. 64, L. 1000), uscito 
in questi giornl e di cul dlamo 
per ora la sempllce segnalazio-
ne riservandoci di riparlarne 

in segulto, e.-prlme in versl 
estreraamente liber! con un 
linguaggio che inventa se stes
so e 1 suoi termini, la crisi 
dell'esperienza cattolica dl 
un'adolescenza e l'approdo al 
marxismo. 

PENSIERO RISORGIMENTALE 

Mazzini e Ferrari politici 
GIUSEPPE MAZZINI, < Scnt

ti politici *. UTET. pp. 1139. 
L, 14.000. 
GIUSEPPE FERRARI,« Scrit-
U politici > UTET. pp. 1113, 
L. 13^00. 
Lapubbllcaxione nel «claa-

sicl UTET> dl questi doe libri 
sinserlsce nella revivlscenza 
dl stud! tad padrl della de-
mocrazia risorglmentale che, 
nel soloo del lavorl dl Fran
co della Peruta, ha conosduto 
una certa fortuna nella plo 
recente stagione storlografl-
ca Itallana, senaa, peraltro, 
che si sla arrivatl a risul
tati molto nuovi rlspetto a 
quelll raggiunti dallo stesao 
Della Peruta. 

Queste due edlzionl sono in-
dubblamente uUli per una plo 
diffusa oonrmyna delle opere 
dl Manlnl e Ferrari e nelle 
mtroduslonl dl Augusto Com-
ba e dl SUvta Rota Ohlbaodl 

sono tracdatl doe nltkU profUl 
del loro pendero (plfi pern̂  
suatlvo, per la veritA, quello 
della Rota Ohlbaodl, men-

tre nelle pagine del Comba 
permangono resldui del mlto 
mazziniano); ma proprio leg-
gendo queste antologie si raf-
forsa la convinzlone che, an
che per lo studio del pen-
slero risorglmentale, un certo 
tipo di analisi, rivolta alio 
studio degll scrittl piu che 
a quello dell'attivitA pratica 
(ed 11 dlscorso, naturalmen
te, vale piu per Mazzini che 
per Ferrari) abbia ormai rag-
giunto un limite, oltre 11 quale 
sarA assal difficile arrlvare a 
risultati veramente nuovi e 
proflcuL 

Appare sempre plu neces-
sario lnslstere invece sui nes-
so tra il penslero e 1'attlvitA 

Eratlca e, soprattutto, sulla 
>ro effettlva corrlspondenza 

eon le concrete condlzionl e-
oonomlcoeociall dell'Italia del 
tempo; la lettura delle opere 
del afaaml, ma anche dl 
quelle del Ferrari, senza un 
costante e puntuale rlferlmen
to alle occaslonl precise In 
col awe furono acritte, ed alle 

ragionl pratiche che ne furono 
a fondamento, ris^hla dl dar 
l'lmpressione dl polemlche che 
si ripetono nel tempo e dl un 
penslero che cresce su se 
stesso, e si tratta dl un'im-
pressione in mass!ma parte 
errata, perche il dlscorso che 
1 protagonist! del Risorgimen
to svolsero fra dl loro • 
con gll awersarl si appog-
glava su una trama assai 
fitta e concrete di aweni-
mentl e dl occasion^ 

Solo nel recupero dl que
sta concretezza pud trovare 
un rillevo giusto ma non ml-
tlco la stessa attlvlta del Maz-
tint Si tratta, certo, di una 
anal 1st assal complessa, e che 
pochlssimi specialist! in lu-
11a sarebbero In grado dl por-
tare avantl con succesra, ma 
e pur la sola su cul si po-
tranno compiere realmente 
del passl avantl, per una ml-
gllore conoscenza del perio
do risorglmentale, 

Aurelio Lepre 
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