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ECONOMIA 

t 

La moneta 

in Marx 
Una seria analisi delle ri-
cerche svolte dal grande 
pensatore sul sistema cre-
ditizio - La funzione del-
la banca nel capitalismo 

SUZANNE DE BRUNHOFF, 
« La moneta In Marx >, Edi-
tori Riumti. pp. 135. Lire 
1500. 

Le analisi della moneta fat-
te da Marx sono tornate al-
l'attenzione generate In questi 
annl di clamoroso fallimento 
della scienza economica del 
capitalismo. Questa scienza 
non poteva illuminare 1 gesto-
ri della politica monetarla, 
scopo ambit© ma esorbi-
tante le sue possibility poi-
che la moneta non e varla-
bile indipendente del sistema 
quanto l'espresslone del rap
port! social! in esso vlgenti, 
ma non e riuscita nemmeno 
a fornire una interpretazione 
dei fatti che potesse chlarlre 
al grande pubblico gli svolgl-
mentl macroscopic! della crl. 
si. Gla 11 lavoro di Carlo Bof-
fito (Teoria della moneta — 
Einaudi, PBE. 1973) ha ripre-
so il confronto fra le poslzlo-
ni di Ricardo, Wicksell e 
Marx, punto dl partenza del
le successive scuole. La ricer-
ca di Boffito si e per6 fer-
mata laddove e scoppiato 11 
conflitto fra le due tendenze 
apologetiche del capitalismo, 
il neoquantitativismo « conser-
vatore » e il Ueynesismo « pro-
gressista». il che implica an-
che una delimltazlone dell'in* 
dagine sulla ricerca condotta 
da Marx. 

II lavoro della De Brunhoff 
spazia, invece, anche sulle ri-
cerche — incompiute, ma se-
condo nol importanti — svol
te da Marx sul sistema cre-
ditizio e contenute in magglor 
parte nel secondo e terzo li
bra del Capitate. 

Certo, il nucleo delle posl-
zionl teoriche e esposto nella 
prima sezione del primo libro 
del Capitale. Le dlfflcolta che 
presenta non sono pero soltan-
to interpretative ma, per la 
vasta platea dl persone oggi 
interessate a questi problemi, 
anche dl lettura. La distinzlo-
ne della moneta come mezzo 
di circolazione dalla moneta 
come capitale richiede una 
penetrazione del metodo, 
quindi una ricognizlone a lar
go ragglo nella corfcezione 
marxlsta; e fondamentale per 
caplre l'edlflcio teorico com-
plessivo quanto impegnatlva 
da acquisire chiaramente in 
presenza di fenomeni mone-
tarl e finanziari che sembrano 
unificati nel mercato. Vi sono 
pero .anche,,altri aspetti — 
come l'impossibllita, per un 
sistema capltalistico, di far 
coincidere risparmio ed inve-
stimento — che hanno una 
peculiare urgenza politica per 
il movimento operaio oggi im-
pegnato. volente o nolente, sul 
terreno della politica dei red-
ditt, cioe della pretesa politi
ca di istituzlonalizzare la 11-
mitazione della massa sala-
riale in nome di un ineslsten-
te coerenza risparmio/lnvesti-
menti. 

In una sltuazione che vede 
1'80 per cento del capitale in-
vestito provenire dall'interme-
diazione bancaria, sotto la 
forma di capitale di prestito, 
molto importanti sono le an-
notazioni sulla moneta credltl-
zia che occupano circa meta 
di questo libro. « Se dietro ai 
produttorl di merce In gene-
rale sta un capitalista mone-
tario — rilevava Marx — il 
quale anticipa al capitalista 
industnale capitale monetario 
(nel senso piu stretto della 
parola, cloe valore-capltale in 
forma di denaro), il vero e 
proprio punto dl riflusso di 
questo danaro e la tasca del 
capitalista monetario». E* un 
punto di partenza necessario. 
ad esempio, per capire come 
si esercita oggi il potere di 
comando del grande capitale 
sulla piccola impress o sulie 
imprese pubbliche. 

Vecchie diatribe sul prima-
to della sfera industriale cam-
blano signlficato se lndividuia-
mo la « Divisione tecn.ca del 
lavoro fra capitahsti finanzia
ri e capitalist! industrial!» 
nel processo di produzione che 
di fatto «attribu!sce a coloro 
che procurano fondi un ruolo 
funzionale come accentratori 
e redistnbutori delle disponi-
bihta monetarle neccssane al 
finanziamento della produzio
ne ». Il capitale finanziario 
partecip/ alia ripartizione del 
profitto annuo medio: come 
meravigliarsi, per fare un 
esempio, che i dirigentl di 
aziende sta tali che implegano 
per il 90% capitale dl presti
to siano in p(%:t;ca i piu ac-
caniti difensorl dello sfrutta-
mento e lo pongano al disopra 
dc '̂.i stessl obbiettlvi produt-
tivi? 

L'interisse bancario e spie 
pato al popo'.o, sulla stampa 
di ogni giorno, col mercato. 
Eppure, sul medesimo mer
cato il client" piu debole pa-
ga il 15<£ cTinteresse ed i! 
piu forte il V» 

Assetto por.Iico e funziona-
mento economicc sf.no intima-
mente fu%i nel cap'.tallsmo. 
Ai cercatori di posizioni pa. 
mssi'arie e nece^rlo ind'ea-
re questa ulteriore speclfica-
zione che spesso loro sfugg-*: 
essendo l'accumulazione di 
cao'taJp bancario un puro pro-
blema di ripartizione d*>i p-o-
vmt? crratl nella produzione 
«il sistema finanz'ano si nu-
tr» deJla sua oroprla circo'a-
7. one. pur partecipando al fi-
nam;amento della rlproduzio-
nt» capitalistic* » per cui « es-
R-> oroduc* all'lnf'n'to del cv 
p'talisti monetari. II suo ca-
rattere parassitario e indis-
cociabile dal suo ruolo funzio
nale ». 

Nc consegue che una rlfor-
ma del sistema credltlzlo non 

Juo basarsl altro che su mu-
imentl di ruolo IsEtuzionale. 

Renzo Stefanelli 

SCRITTORI STRANIERI: WEST 

Dissacro ma visse 
il «sogno americano» 

Quasi simbolico il destino del narratore che influenzo le generazioni 
di artisti Usa del secondo dopoguerra - Un'opera tutta tesa alia smitiz-
zazione di quella societa che riuscl a riassorbirlo e a coinvolgerlo 

NATHANAEL WEST, « La 
vita In sogno dl Batso Snell ». 
Di Donato. pp. 227, L. 3500 

Che il nome di Nathanael 
West, neirambito della nar-
rativa americana del decen-
nio 1930-40, fosse tra quelli 
piu prestigiosi e ciie la sua 
opera dovesse considerarsi 
tra quelle che maggiore in
fluenza hanno esercitato nel 
secondo dopoguerra, era un 
fatto ormai acquisito da par
te della crltica italiana piu at-
tenta. Ma, finora. la sua fa-
ma era rimasta legata esclu-
sivamente ai due suoi roman-
zi di maggior respiro, Signo-
rina Cuorinfranti e II giorno 
delta locusta. Questa edizio-
ne italiana dei due racconti 
lunghi La vita in sogno di 
Balso Snell (1931) e Un mi-
lione tondo (1934) viene op-
portunamente a completare il 
quadro della narrativa di 
questo scrittore di punta, a 
cui. certamente. molto deb-
bono quei romanzieri che in 
America in anni molto piu 
recenti hanno tentato di apri-
re nuove ed originali pro-
spettive alia letteratura. adot-
tando e sperimentando strut-

ture e strumenti narrativi 
diversi, da John Hawkes a 
Thomas Pynchon, da Terry 
Southern a John Barth. 

E il quadro che cos! si de-
linea — con queste opere for-
se ancor piu che con le al-
tre artisticamente piu fuse e 
risolte — conferma, nella 
prospettiva della ultima sta-
gione narrativa americana, 
la modernita e l'attualitn di 
questo ebreo formatosi nel
la Parigi degli espatriati e 
delle avanguardie letterarie, 
di marxista sui generis, di 
scrittore ai suoi tempi poco 
letto e meno ancora compre-
so, di sceneggiatore e costu-
mista nella Hollywood della 
industria cinematografica^ 
morto tragtcamente e prema-
turamente nel 1940, in segui-
to ad un incidente stradale. 

II poeta Balso Snell. prota-
gonista del primo dei rac
conti di West, si avventura 
negli intestini del cavallo di 
Troia, dove si imbatte in tut
ta una serie di strani perso-
naggi. che si rivelano di vol-
ta in volta letterati ed arti
sti in cerca di un pubblico, 
ed e costretto ad ascoltare 

SCRITTORI ITALIANI 

Manganelli 
verso Swift 

Anche nell'ultima opera del noslro narratore un sapiente 
bilanciamento di delirio e humor per combattere I'ipotesi 
stessa di un mondo che diventi gabbia pseudo-razionalista 

GIORGIO MANGANELLI, 
« Lunarto dell'orfano sanni-
ta», Einaudi, pp. 180, Lire 
2.500. 

Proprio non vorremmo che 
si attendessero decenni per 
attribuire (nella stanca e per 
piu aspetti regresslva vlcen-
da attuale della nostra lette
ratura) all'opera di Giorgio 
Manganelli il posto che le 
spetta di diritto. dl unica o 
quasi espressione originate, 
ed opposto esatto della stan-
chezza e della regressions 
che sia apparsa in scritture 
di prosa negli anni piu re
centi. 

Se e concesso un rlchiamo 
autobiografico, dlr6 che non 
avevamo atteso quest'ultlmo 
libro, questo eccezionale Or-
Jano sanntta, per puntare su 

, Manganelli: provammo gih 
; con Hilarotragoedia (1964), 

nella giuria del Premlo Poz-
zale; ma fummo battuti, in 
larghissima misura: da parte 
dei collegni e compagni si 
grid6 al « calligrafo ». Accet-
tai di buon grado la sconfit-
ta, memore che anche al gran
de Gadda era toccata la sor-
te, ai suoi inizl, d'esser clas-
slflcato fra i calligrafi. Cin
que anni dopo venne Nuovo 
commento, strettamente col-
legato al precedente; e Tan-
no scorso Agli dei ulterior*, 
una sorta di libra nato gla 
classico, perfetto nell'impian-
to, cristallino nella struttura 
linguistlca, sapientemente bi-
lanciato fra allucinazione e 
delirio da un lato e humor 
coerentemente corrosivo dal-
l'altro. 

Senza patetici sfoghi dram-
matici o ridicole recitazionl 
ecologiche. l'assurdo del gran-
teatro del mondo era conge-
gnato sulla trama d'un'alluci-
nazione megalomane. «elabo-
ratamente arredataw, fino a 
toccare livelli inconsueti. Un 
libro su cui puntare con de
cision*. per dire che e dei 
pochi che ci sembrano desti-
nati a non passare col mu-
tare delle tendenze imposte 
dail'industria editoriale; perfi-
no tale da potersi dire piu 
pregnant* e agglornato. an
che in sede dl poetica. del
le note tesi della * letteratu
ra come menzoznau. 

Negli anni fra il *67 e il 
'73, Manganelli era. venuto 
esercitando i suoi umori sui 
fatti della vita quotidiana, 
del pubblico costume: sag-
giando i termini e le com
ponent! dl J un'alluclnazlone 
volgafe rivestita spesso dl no-
blllsslme sembianze. Questi 
suoi pensieri, ora raccoltl in 
volume sotto il titolo dl Luna
rto delVorfano sanntta (11 fan-
tasma, o 1 fantasml che pe-
netrarono fin nelle viscere 
del vlncitore Romano, dopo 
ch'egli ebbe ucciso l'ultimo 
sannita), oltre a rlproporcl 
un prodotto del mlglior Man
ganelli. colmano declsamente 
un vuoto della letteratura ita
liana contemporanea, che. do
po l'ancora poco letto e stu-
diato e amato Leopardi « mo
rale », era rimasto nel qua
dro degli sviluppi della no
stra letteratura tutta rlvolta 
a «romanzare». I tern! sono 
quelli che ci trovlamo posti 
e programmatl. o improvvlsa-
mente incarnati in personag-
gl, ogni volta che guardla-
mo il mondo: dal calcio al 
preside, dagli esaml al ses-
so. dai telefoni spiati agli 
spastlci, al Plebe (Armando). 
al dlvorzio, eccetera. 

Gli interventi sono rapid!. 
quasi colloquial!; ma non ri-
posanti, mal, non sal me-
glio se voltairianl o swiftia-
ni. Porse e piu valldo il se
condo termine dl raffronto, se 
si pensa quanto spesso die
tro 11 veto deH'umorismo ap-
paiono, in squarcl improvvi-
si. amarezze o scatti d'ira. 
come di chl non rlesce piu 
a giuocare con l'lperbole o 
la metafora e accarezza Tele-
mentare immediatezza del «li-
bel!o». Del resto. 11 nemico 
contro il quale il Manganelli 
« morale » si trova a combat
tere non e soltanto 11 conser-
vatorismo. ma I'ipotesi stes
sa di un mondo che diven
ti gabbia pseudo-razionalista. 
ad esempio simboleggiata da 
quell'opuecolo didattico che 

, si distribuisce in Svezia agli 
i stranieri e che si intitola al-

l'incirca: «In questo paese 
non deve succedere niente d: 
imprevedibile ». 

Adriano Seroni 

da ognuno di essi assurdi 
racconti, die. spiega lo stes-
so West. « sono primi piani 
elefantini di vane posizioni 
letterarie e dei loro metodi 
tecnici ». 

II rifneimento ironico, la 
caricatura irriverente. il sot-
tile e ravvicinato gioco stili-
stico con cui West passa in 
rassegna tutto il bagaglio 
culturale su cui si e forma-
to — dai surrealist! e i sim-
bolisti francesi a Dostoevskij, 
da Jarry ad Huxley, a Joy
ce. a J.B. Cabell, che gli 
fornisce col suo Jurgen il mo-
dello letterario piu diretto — 
awiano un discorso sulla let
teratura, sulla sua funzione 
e sulle sue possibility in una 
societa di massa. i cui esiti 
non possono. secondo lui. che 
portare ad una presa d'atto 
dell'impossibilita di modifica-
re la realta, di agire incisi-
vamente su di essa. E' la 
scoperta della falsita e del-
l'ipocrisia. il disvelamento di 
un mondo convenzionale ed 
astratto. che ha perduto ogni 
aggancio colla realta: l'acre 
critica di • West « contro lo 
scriver libri ». «contro tutti 
i libri >. nei confronti di una 
letteratura « ridotta >. come 
scrive Francesco Binni nella 
stimolante introduzione che 
completa il volume, « a pue
rile convenzione in un indi-
stricabile groviglio cogli altri 
cliches della vita moderna >. 
non risparmia nessuno. inve-
stendo in un ironico — ed 
autoironico — fourbt'IIon icono-
clasta le esperienze artisti-
che piu diverse. 

E la parodia. la deforma-
zione grottesca si fanno an
cora piu stringenti e scoper-
te in Un milione tondo, dove 
sono attaccati direttamente i 
miti fondanti la civilta ame
ricana: gli ideali di succes-
so e progresso cost come so
no celebrati nella Bibbia del
la letteratura popolare. i rac
conti di Horacio Alger. Le
muel Pitkin, il protagonista 
del racconto di West, il po-
vero ragazzo di campagna 
che va .a far fortuna in cit-
ta. e la caricatura puntuale 
del modello del self-made-
man, del capitano d'industria 
che si e fatto dal nulla: la 
fine tragica con cui si con
clude la sua vicenda uma-
na. il suo violento «sman-
tellamento». il commento 
beffardo che accompagna il 
suo destino di vittima incon-
sapevole di un meccanismo 
senza senso. suona aspro ri-
fiuto nei confronti del volto 
disumano e spietato dell'Ame-
rica moderna 

Ma al di la di questa sua 
consapevolezza ed acribia cri
tica. di questo sottile e raf-
finato meccanismo linguisti-
co attraverso cui attua la 
sua dissacrazione sistematica 
dplle convenzioni e dei mo-
delli piu tipici dell*«Ame
rican Dream ». West non sa 
opporre altra possibilita di 
risposta alia crisi profonda 
che attraversa la cultura sta-
tunitense negli anni della 
Grande Depressione. riflesso 
della crisi che investe a tutti 
i livelli quella societa fin 
dalle radici minata dalle con-
traddtzioni insanabili proprie 
della fase piu acuta del ca
pitalismo. Ed allora non sa-
ra certo per caso che la 
s tori a artistica e la vicenda 
umana di West apoariranno 
se<rnate da significaMve e ri-
velalrici contraddizioni. risol-
vendosi in una disillusa e 
passiva accettazione dell'alie-
nazione e dplla spersonaliz-
zazione prodotte dalla socie
ta americana. fino al punto. 
npgli ultimi anni della sua vi
ta. «di cssere di persona 
ambiguamente coinvolto nel 
meccanismo deH'industria dei 
sogni >. 

Michele Goffredo 

i 

Due disegnatori per Fortebraccio 
(Redaz.) Feltrinelll propone, come ' uno 

dei suoi librl-strenna, questo «II belpaese» 
dovuto a un binomio: Chiapporl e Fortebrac
cio. Vale a dire che 1 disegni, i fumetti del 
primo (che sono parte notevole del volu
me) sono contrappuntati dal brevi, demoli-
tori «corsivi» del secondo. Fortebraccio ha 
scrltto dodicl «pezzl» per questo libro: qua
si sempre il tono e al giusto punto. Chikppo-
r! e 11 disegnatore che conosciamo: un se
gno essenziale, al servizio dl un testo che a 

volte 6 ' dl un umorlsmo spesso. (pp. 199, 
L. 3.900). 

Dl Fortebraccio gli Editor! Riunltl hanno 
. pubblicato un volume che contlene corsivl 
pubbllcati nel 1973 sul nostra quotldlano (l'ul
timo e «le oozze»). II iibro ha una prefa-
zlone dl Aniello Coppola e una gustosa serle 
di disegni dl Gal (pp. 251. L. 2.000). 

Nella foto: parte dl una « Strlscla» dl Gal, 
parodia dl un fumetto famoso. 

PROBLEMI DELLA SOCIETA' ITALIANA 

L'igiene del lavoro 
Vasta e aggiornata documenfazione su quanto attiene a questa disciplina negletta nelie 
universita, ma materia del contendere sociale e di lotta per la salute dei lavoratori 

G. PANCHERI: Igiene del 
lavoro, Bulzoni, pp. 746, 
L. 19.000. 

TJ Pancheri ha raccolto in 
questo trattato un'esperienza 
plurideoennale di Ispettore 
medico, di dlrlgente dei ser-
vizl sanitari dell'ENPI e di 
docente nella Scuola dl spe-
cializzazione in Igiene e me-
dlclna preventiva dell'Unlver-
sit& dl Roma. E* un'opera spe-
cializzata, ma pu6 essere uti
le a moltl: per merito dello 
stile accessibile dell'autore e 
per merito di milioni di la
voratori Haliani, che hanno 
trasformato l'igiene del lavo
ro da disciplina tuttora ne
gletta nelle Universita in ma
teria del contendere sociale ed 
In lotta per la salute. 

L'utilita deriva dalla vasta 
e aggiornata documentazione, 
accompagnata da tabelle e dal
la descrizione dl apparecchia-
ture: sulla legislazione pro-
tettiva: sui locali di lavoro e 
sui servlzl Igienlcl; sulle pre-
venzlone degli infortuni e del
la fatlca; sulla difesa dalle 
temperature malsane. dall'ec-
cesso di umldlti, dalle polve-
ri, gas e vapori, dalle radia-
zioni lonizzanti. dai rumorl, 
dalle vibrazioni e scuotimen-
tl; sull'iglene del lavoro a-
gricolo; sulla prevenzione del
le malattie cutanee ocular! e 
delle malattie mental! causa-
te o aggravate dal lavoro. 

Proprio nel capitolo sull'ig:e-
ne mentale del lavoro, 11 Pan
cheri rende espliclto 11 tenta-
tivo dl fare un trattato « a po
litico)), quando si ritrae da 
una trattazione piu ampia di-
chlarando che vuole evitare dl 
« entrare in un argomento tan-
to delicato e tanto spinoso. 
che va oltre i limit! dell'igie-
ne del lavoro per coinvolge-
re problem! dl natura sociale 
e politica ». Bisogna dire che 
la politica e un diavolo che, 
sebbene esorciizato, tende u-
gualmente a impadronirsi del-
1'anima deirautore. Casl. per 
esempio, suU'eslgenza di tra-
sformare le Indennlta di ri-
sch!o in mlsure preventive e-
gli da ragione ai sindacati, 
ma poi scrive che l'onere ag-
giuntivo potrebbe anche sti-
molare il datore dl lavoro ad 

POESIA D'OGGl 

Giuliani: contro ogni oggettivita 
ALFREDO GIULIANI, Chi 
I'avrcbbe de'*?, Einaudi. 
pp. 136. L. U00. 

Questa seelta antologlca di 
no • r b'e/i p»«*'»<?5 teiir^ i 
composte tra il 1952 e II 1965 
cnstituisce un utile strumento 
per ch! desiderl rlflettere oggi 
su un'esperlen2a letterarla !n-
torno a sul molto si dls:us-
se neBli arnl S?ft.«anta. qu*l-

la del cosiddettl novlssiml. Cor. 
1'Tcez'o-te 'n^att! d«l pochl 
testl antecedent! al '55. i com-
pon'mentl qui raccolti tea:i-
moniano d! una fedelta quasi 
pT-adicm-it'ca al'e prPrn°sse 
teoriche del gruppo (Paglla-
nni. S<\nTn«net' B»'«*«t"rlnl. 
Porta, poi QuglielmL Plgnottl. 
8p"» 'a, Vivaldi...). 

Declao a rlspecchlare nei 
suo! vers! Io sta to di dis*re-
gazlone sociaie e lmmaginati-
va che contraddlstlngue la so
cieta neocapltalista, Giuliani 
rifiuta i contenut! e le for
me tipici sia dell'esperlenza 

ermetica sla della stagione neo-
realistica, con l'intcnto di scuo-

tere la fiducia dol lettore nol ] 
tradizionale ordine psicologi- i 
co e Iingutatico. La polem:ca 
contra ogn! forma di oggetti
vita naturalisticamente o neo-
realisticamente in tesa viene ri-
tenuta. in particolare, fonda
mentale per ch'.unque voglia 
negare la vision* borgheae del 
mondo, una visione struttu-
rata secondo una logica e an 
ordine dl classe. 

II vecchio ordine allenante 
della societa capitalista viene 
identilicato (ccntraddizlone a 
mio parere declslva) con una 
assal meno determlnata scht-
zofrenla universale: gli si con-
trappone quindi non 1'ldeste 
di un ordine nuovo, bens! la 
dlsorganizjazone programme-
tlca, intesa come forma di 
rispecchlamento e Insleme di 
contestftilone, II tessico, la sin-
tasai, 11 verso, la struttura del
le composlzlonl vengono cosl 
stravoltl e plegati poi al k;-
noclnl dl una neoretorlca che 
si rlcollega a precedentl espe
rienze novecentesche, dai fu-

K 
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turLsti ai surrealLsti. da Pound 
a Dylan Thomas. 

Queste scrittura sperimenta-
le mortifica la norma in fa-
vore deireccezione. contrmppo-
ne il collage alia disposiz.one 
raziocinante. persegue la 41-
scontinuit* immaginativa e 
grammaticale 

Le motlvazlonl Ideologlche 
di tale operazione vanno cer-
cate. e forse ut'.I« ricordarlo, 
in certe paglne 6\ Adorno e 
dl Mnreuse, I filo<tr>n della co-
siddetU scuola dl Francoforte 
hanno fottolineato 11 rlschlo, 
Ineludiblle nella societa capl-
tilista. che ogni contestazione 
del sistema iiconduca al si
stema stereo, sradfndo a pro
dotto di consumo. Giuliani cer
ca dl sfugvire a questo desti
no ricorrendo a una poetica 
della non-si jmiflcanza. erlgen-
dola come dig* contro lo sf rut-
Umento commerclale cui la 
lingua ft sottoposU. 

L'lnteresse del lettore viene 
sollectuto con una violent* 
deformazione espresslonlstlca 
esercltat* sul materlale della 
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poesia: i gatti vomitano e di-
vorano, i cani vengono frolla-
tl vSvi. si calptitano schele-
trl di brina, la muslca «e 
quella dei condotti di <^ricn >. 
Dal contrasto di simili 1m-
magini con locuzloni descrittl-
ve e quasi anonime nascono 
talora effr^ti sororendenti. che 
rimandano a un'ulteriore dl-
latflzione dell'area espresslva; 
e certo anche a questi versi 
si deve tiC"noscpre II merito 
di aver posto In risalto da 
un lato Is senescenza delle for
me ermetiche e neocrepusco-
Iari. dftll'altro la dose dl ,In
genuity lnslta in certe inter-
pretazioni trlonfnM.stlche deila 
stagione neorealUstica. 

Resta 11 paradosso dl una 
avanguardla che, mentre rlfiu-
tA d! farsl interprete del tra-
vaglio eslstenzlale dell'uomo 
prlvato per essere rlvoluzlo-
naria, plasma un Hnguagglo 
impotente a comunicare con 
11 pubblico protagonista delle 
tensionl e delle lotte sociall. 

CUudio Milinini 

una piu rigida applicazione 
delle norme di sicurezza (fi
nora, come e hoto, e succes-
so il contrario). Cosl, in for
me piu esplicite, egll parla 
del taylorismo come di un si
stema scientifico comprenden-
te imper/ezloni, dovute • «ai 
suoi- imitatori spesso meno 
geniali e meno awedutl», tan-
to che oggi «le crltiche si 
sono fatte meno acute e tutto 
il mondo guarda con grande 
ammirazione al g r a n d e 
ameilcano che ha posto le 
basi deH'organlzzazione scien-
tifica del lavoro». 

Cosl, parlando delle cause 
degli infortuni, egll riprende 
la vecchia tesl che a 11 70% de
gli infortuni sia dovuto al 
fattore umano, il 25°/o al fat-
tore tecnico ed il 5% al casov, 
trascurando (malgrado sia do-
cumentata nel trattato la gra-
vita del fenomeno Infortuni* 
stico in Italia) l'incldenza dei 

rapport! sociall d! sfruttamen-
to, delle negllgenze dell'appa-
rato preventlvo e punltivo del
lo Stato, della disoccupazione 
endemlca che oonaente un ri-
cambio della mano d'opera lo-
gorata. 

Igiene e politica non sono 
quindi separabill. Ma anche 
chi dissente dalle opinlonl del 
Pancheri, se rlesce nel com-
pito non facile di distinguerc 
tra i fatti e l'ideologia, tra 
i dati oggettivi e le Interpre-
tazlonl soggettlve, pu6 trova-
re nel trattato l'opportunita 
di appro fond ire le sue cono-
scenze e d! rendere piu effi-
caci 1 suoi interventi, in base 
al concetto che la tutela igle-
nica dei lavoratori e un dove-
re col'eftivo e al tempo stes-
so uno stimolo alia trasforma-
zione delle basi produttive del
la societa. 

Giovanni Berlinguer 

STORIOGRAFIA ECONOMICA 

Mercanti avventurosi 
e mercanti sedentari 

YVES RENOUARD, Gli uo-
mlni d'affari Haliani del 
Mcdioevo, Rizzoli. pp. 367. 
L. 5.500. 

L'egemonia degli uomini dl 
affari Haliani sui commerci, 
le finanze, il movimento ban
cario del Medioevo e un da-
to acquisito della ricerca sto-
rica che ha collegato il fe
nomeno alia superiore orga-
nizzazione da parte della mer-
catura italiana, al fatto che 
essa seppe porre gia allora 
i fondamenti di molte delle 
tecniche e degli strumenti 
che hanno ancora oggi un pe
so nelle attivita mercantili. Si 
pens! alle societa in acco-
mandita, alle lettere di cam-
bio, alle varie forme di assi-
curazione. alia partita doppia, 
e cosl via. 

Nella specificazione dl que
sti punti il libro del Re-
nouard porta un suo contri
bute, condensate in un agile 
racconto. libera da ogni bar-
datura erudita e pur zeppo 
di notizle. informazloni, fatti 
one ne fanno una vera e pro
pria « avventurosa storla » del
la - nostra mercatura dalle 
Crociate fino al Rlnasci-
mento. 

II merito principale dell'au
tore e certamente quello di 
essere riuscito ad evitare ogni 
divaricazione fra storia deile 
citta e delle persone e sto
ria delle tecniche economi-
che. nello sforzo continuo dl 
individualizzare e specificare 
queste ultime nelle situazin-
nl storiche. nelle pereonali-
ta, nel contributo dlverso del
le slngole citta, da Amalfl a 
Venezla. da Genova a Plren-
ze. L'economla vive quindi nel
la storla detfi uomini. si fa 
vita avventurosa e affascinan-
te di questi mercanti che 
spesso erano ad un tempo 
banchieri, usural. marinai, 
commerclanti, corsari, solda-
ti, uomini politlcl, come il 
genovese Benedetto Zaccaria, 
vlssuto nel XIII secolo. lo 
stesso che sconflsse i pisanl 
nella famosa battaglia della 
Meloria che percorse Infinite 
esperienze fino a diventare 
ammiraglio della flotta dl Pi-
llppo 11 Belln. 

Qua e la emergono dal li
bra indicazioni sempre stl-
molanti. Una dl esse, secon
do la quale l'umanesimo flo-
rentlno e nato soltanto per 

che gli uomini d'affari aveva-
no gia creato, sia pure senza 
esserselo proposto. il cllma 
morale ed intellettuale neces
sario. e divenuta fondamento 
di altri lavorl, come quello 
dl Christian Bee su Les mer
chants icrivains a Florence 
(1375-1454). uscito a Parigi nel 
"87. II rapporto non ft colto 
tuttavia nelle sue contraddi
zioni. 

Di rilievo la sptegazione de
gli investlmenti fondiari degli 
uomini d'affari florentlnl non 
come ritomo romantlco alia 
terra, ma come una necessi
ty di politica economica in 
funzione della possibilita di 
ottenere credit! e garanzie. 
L'analisl non va tuttavia ol
tre, mentre la storiografia piu 
recente indica in questa ten-
denza sedentaria verso la ter
ra un modo nuovo, autono-
mo. di arricchlmento basato 
soprattutto sullo sfnittflmen-
to del lavoro contadino e 
su investlmenti fondamen-
talmente speculatlvl. 

Va respinta. poi, la tenden-
za a qualificare questi uomi
ni d'affari con I'attrihuto di 
«capitalist!». H Renouard. da 
questo punto di vista, si muo-
ve ancora neirambito di quel
le tendenze. gia criticate da! 
Dobb, che Identificando il ca
pitalismo con qualsivoglia 
operazione monetarla, usu-
rata o commerciale per un 
qualsiasi generico mercato. rl-
trovano la presenza di for
me capitallstiche persino nel 
mondo classico (Grecia e Ro
ma), ignorando il nodo del 
possesso dei mezzi dl produ
zione e della divisione del la
voro. D'altra parte proprio le 
recenti discussion! sulla Sto
ria d'ltalia edita da Einaudi 
hanno escluso che si possa 
parlare delle cittA itallane del 
Medioevo come « culla del ca
pitalismo ». E* stato, se mai, 
messo In luce come 1 succes-
si di questi uomini d'affari 
nel commerclo lnternaziona-
le, nella banca, nelle asslcu-
razlonl marittime furono in 
gran parte legati «alla Uml-
tazlone del mercato lnterno ». 
Dl qui le stesse contraddi
zioni dell'umaneslmo e la 
« base corporatlva » della no
stra borghesla gia preclsata 
da Gramscl. 

Gianfranco Berardi 

IN LIBRERIA 

Enzo Paci e le scienze 
ENZO PACI, (Dlarlo feno-
menologlco », Bompiani, pp. 
121. L. 1.500 e i Idee per 
una enclclopedla fenomeno-
loglca », Bompiani, pp. 608, 
L. 5.500. 

(Luciano Albanese) — Enzo 
Paci ci asslcura, nella nuova 
Introduzione al suo Diario, 
che sarebbe troppo Ingenuo 
« credere che Husserl sia con
tro la scienza ». Nelle Idee Pa
ci approfondisce il concetto 
splegandocl come Husserl crl-
tichi le scienze « che hanno o-
bliato la fondazlone precatego-
rlale » e che si rlducono a « pu
ro strumento » nelle manl di 
chl ne fa cattlvo uso. 

Ora, la seconda questione 
6 relativamente sempllce: 11 
fatto che le scienze siano stru
menti e la prova della loro 
funzionalita. E il fatto che 
chlunque possa servlrsene 6 la 

prova della loro validity, uni
versale. La prima questione 
Implica l'accusa a Galilei e a 
Newton dl «non tener conto 
del soggetto » e di esigere, an-
zi, «la rimozione del sogget
to senziente e vlvente », come 
dice Galilei (questo signifies, 
«esser privi di fondazlone 
precategorlale »). 

In realta, le scienze tengo-
no conto del soggetto, ma in 
via ipotetlca: le idee del sog
getto devono poter essere su-
scettibil! dl una trasformazio-
ne in senso quanfttativo. II tl-
po dl sclentiflclta cui fa rife-
rlmento Pacl, Invece, rlpropo-
ne — per rlprendere un'osser-
vazione dl Alfred Schmidt su 
Bloch — un'lmmagine del rap
porto uomo-natura «dl tlpo 
presclentiflco e gualitativo che 
6 in fondo caratteristica 
della concezione maglca e anl-
mistica del mondo ». 

Sull'antico Egitto 
HOWARD CARTER, «Tu
tankhamen », Garzanti, pp. 
406. L. 5.500. 
FRANCO CIMMINO, « Vita 
quotidiana degli eglzl », Tat-
tilo, pp. 349. L. 5.000. 

(Redaz.) — Con i libri per 
il consumo natalizlo rlappare 
il « filone » eglzlo, sempre In-
teressante per un certo strato 
di lettorl. Garzanti propone, a 
poco meno dl 20 annl dalla e-
dlzlone inglese, 11 racconto, per 
moltl versi affascinante, della 
scoperta della famosa torn-
ba dl Tutankhamen fatta nel 
1922 da Howard Carter e lord 

Carnarvon. II volume ft illu-
strato con foto dl Harry Bur
ton, scaETaTe durante gli scavi 
e con una serle dl altre foto-
grafie piu recenti, 18 delle qua
il a color!. 

II libro di Cimmlno, uscito 
per 1 tipi dl Tattllo. ha un an-
damento dl dlvulgazione storl-
co-polltlco-soclale della civilta 
egizia. E' una vasta raccolta 
di notizie, di citazlonl dl gran-
dl storlcl, Insleme raccolte peT 
dare al lettore un quadro di 
come era organlzzata e dl co
me si svolgeva la vita quoti
diana nell'antlco Egitto. Anche 
questo testo reca illustrazlonl. 

Dieta e buona cucina 
A. MORRICONE - V. PEDI-
CINO, « II Buonadleta - Gul-
da completa all'allmenta-

' zlone >, Editori Riuniti. 3 
' voll.. L. 3.000 cad. 
f Redaz.) — Cannolicchi 

alia marinara, gratin di riso, 
canape di sogliola, fegato alia 
arancia, pure di cavolfiori... 
Non si tratta dl titoll dl ricet-
te tratti dalMrfusf o dal Car-
nacina, ma dl menu per bam
bini di due anni. II professor 
Vlncenzo Pedicino, specialista 
in pediatria e in scienze della 
alimentazione e della dletetl-
ca, partloolarmente attento al 
problemi nutrizionall dell'et& 
evolutlva e 11 professor Achll-
le Morrlcone, speclallsta In pe
diatria e studioso del metabo-
lismo infantile, illustrano nel 
primo del tre voluml che co-
stitulsconb questa « Buonadle
ta)), una serle dl clbl cuclna-
ti che, pur rlspettando 11 fab-
bisogno nutritivo del bambino. 
tengono conto dei suoi gustl e 
delle sue eslgenze. «Ma che 
cosa e una rlcetta? Nulla, se 

a questa non se ne fa segulre 
un'altra e poi un'altra ancora 
fino a comporre un menu glor-
nallero completow. Ecco dun-
que uno dei pregi del libra che 
offre poi una serie di indica
zioni general! per una sana all* 
mentazione del piu piccoli, 
mettendo anche In guardla 
contro i pericoli che comporta 

un errato nutrimento nella pri
ma InfanzJa. 

A questo volume (per 1 
bambini dai due ai sel annl) 
seguono, isplratl agli stessl crl-
terl, un secondo volume dedl-
cato ai bambini dai 7 ai 12 an
ni e un terzo per adolescent!, 
adultl, anzianl, gestantl, nutrt-
ci. Tutti e tre i volumi sono 
corredati da tabelle che ripor-
tano per ciascun allmento 1 
contenuti percentuali in calo
rie. protidi. lipid!, glicldi. mi
neral! e vitamlne. II a Buona-
dieta » offre percid a clascuno 
la possibilita di organizzarsi 
una dieta individuate secondo 
le proprie necesslta e senza ri-
nunciare alia buona tavola. 

Arte e politica in USA 
s L'albero solitarto: Arte 
e politica USA 1870/1970* 
(a cura di EUGENIO BAT-
TISTI), Guaraldi. pp. 341 Li
re 1.800. 

(Antonio Sacca) — I do
cuments imprcs5lonanti, dl 
questa raccolta, parlano, co
me suoi dirsi, da se. Carcere, 
delitti, fame, emarglnazione, 
terrorismo: all'intellettuale-ar-
tlsta degli USA e offerta, co
me appare. una notevole 
gamma di scelte; a noi, in un 
momento che vede riacutlz-
zarsi, se mai si ft assoplto, 11 
problema del rapporti tra in
tellettuale e politica, la possi
bilita di qualche utile rifles-
slone. Per 1'occldente essere 
intellettuali-artistl slgniflca es
sere inutill, giocolier!, clown 
per le lunghe e nolose sera-
te del piccolo borghese. 

Nel momento In cui l'intel-
lettuale artista entra nel rea-
le e nel suoi conflltti, ipotiz-
za una diversa societa, si strin-
ge oggettivamente o cosclente-
mente a cetl o class! progres
sist!. mostra della vita aspet
ti tragic! e 1 disastri dl un 
dato sistema: intervengono tut-
te le patrlottiche associazionl 

che costellano gli Statl Uni-
ti le quali accuseranno l'arti-
sta d'essere comunlsta, dl spor
e-are il bel volto del sano e 
colorito paese, di volerne 'a 
rovina, tanto da ipotizzare 
nell'arte astratta la possibili
ty di rivelare mappe di luo-
ghi segreti ai nemici dello 
Stato (!) e di chiedere la dl-
struzione materlale di opere 
pittoriche. 

II soli to (imbecille) ottimi-
sta ri terra questi moment! pa-
tologici rispetto alia liberta di 
sempre; e non coglie 11 pro
blema, giacchft la paura, l'e-
marginazione. la galera agisco-
no come intimidazione Inter
na, e l'artlsta flnlsce col re-
cidere ogni possibile, e «ri-
schioso», legame con le clas-
si subalterne. 

Tanto come testimonianz* 
di uomini coraggiosi che co
me dimostrazione del proces
so di autocastrazlone per di
ventare a liber!» artisti dl in-
trattenimento, questo libra ci 
pare dawera prezioso; anche 
perche ha il merito di farci 
considerare in concreto i ter
mini dl cid che deve inten 
dersl in occldente per liber 
ta dell'intellettuale. 

Tutti i pesci europei 
JOHN E GILLIAN LYTH-
GOE, c II libro complete dei 
pesci dei mari europei», 
Mursia. pp. 331. L. 6.800. 

(Redaz.) — Nella cBiblio-
teca del mare ». sezione «mon-
do sottomarino » appare il ric-
co volume dei Lythgoe (ma-
rito e moglie eminenti bio-
logi marini). 

II testo. che offre una gran 
mole di informazloni sui pe 
sci che abitano le zone co-
stiere d'Europa. e soprattutto 
la fitta e assai bella serle 
di fotografie a colori fanno 
di questo libro, un esaurlente 
atlante. da consultarsi per ra-
gioni di studio, ma da soar-

j rere anche per Interessaate 
i svago. 

Fra brividi e subacquei 
(Redaz.) — Fra i libri «di 

riposo» usciti in questa set-
timana ne segnaliamo qui bre-
vemente alcuni di Longanesi. 
Tattilo. Sugar e Armenia. Per 
i tipi di Longr.nesi sono usciti 
a Italia sommersa» di Rossi-
Osmida (pp. 179. L. 5^00), 
un'a avventura » dell'archeolo-
gia subacquea e «Le signore 
dellorrore* (pp. 256. L. 3.800) 
tredici racconti di donne scrit-
ti nel secolo scorso e in que
sto. tutti con il comune de-
nominatore del brivido. Fra 
le scrittrici Mary Shellej* (che 
Invento Frankenstein), Daphne 

du Maurier e Agata Christie. 
Tattilo propone un libro di 

snellissima lettura « Gli archl-
vi del cosmo ». di Guy Tarade: 
tutto sull'inspiegabile (pp. 31L 
L. 2.800); mentre Armenia e-
ditore ha fatto scrivere a Pier 
Carpi un libro che reca 11 
titolo « / mercanti delVocaU-
tor> (pp. 319. L. 3.800). Dl 
Sugar e, infine, un bel libra 
di Gabriele Mandel: « 7/ regno 
di Saba ultimo paradiso or-
cheologico * (pp. 232. L. 3.500) 
uscito nella collana « Universo 
sconosciuto ». 

Filosofia del Medioevo 
E GILSON, <La flloio^a 
nel Medioevo - Dalle origj-
ni palrisliche alia fine del 
XIV secolo », La Nuova Ita
lia, pp. 991. L. 12.000. 

(Gianfranco Berardi) — ET 
la prima trwiuzione italiana 
della seconda odizione (1944), 
raddoppiata rispetto alia pri
ma (1922), di un'opera dive
nuta ormai un classico della 
storiografia cattolica. La tesi 
centrale, fondata sul concetto 
di continuity della filosofia e 
della cultura, e la rivendl-
cazione al Medioevo del pri-
mato *di aver praticato per 
primo una filosofia libera da 
ogni autorita, anche umana ». 

Da un lato l'opera si colloca 
all'lnterno della cosiddetta cri-

volta dei medioevallsti» co»-
tro «/a leggenda di un Ri-
nascimento del pensiero chs 
succede a secoii di sonno* 
e, dall'altro. e strettamente 
connessa agli sforzi di un* 
parte del mondo cattollco dl 
recuperare al pensiero cristia-
no, sulla scia degli indlrizzi dl 
Leone XIIL 1 valori della cul
tura moderna, 

L'opera del Gilson ha cer
tamente contribuito alia crl
tica del concetto metalisico dl 
«eta» e di aperiodo*. Quel 
che e strano — ha osservato 
a suo tempo Delio Cantlmort 
— e 11 fatto che la critic* al 
« Rinascimento » su questa fa* 
se sia accettaU, e non sift 
accettata invece, sulla 
base, la critica al «1 
evo». 
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