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libri 
FRA LA PRODUZIONE EDITORIALE 

Un anno di ricerche 
e studi sul marxismo 

E' mancato il libro eccezionale - In aumento il.contributo originate' 
di autori italiani - Spostamento generate d'interesse fra gli stu-
diosi dai terreno della «filosofia» a quello delta «economia» 

Anche in questo 1973 gli 
itudl e le ricerche sul marxl-
imo hanno vlsto rapparlzlo-
ne di un numero notevole di 
titoli nuovi; e, se e forse man
cato, in questo panorama, to 
cmergere dl un'opera di non 
comune portata teorica, quale 
era state, per esempio nel 
1972, la raccolta di saggi Per 
il comunismo di Nicola Bada-
lonl, va invece segnalato posi-
tlvamente 11 fatto che 1 te
st! orlginall italiani sono au-
mentati dl numero rlspetto 
alle traduzloni, mentre e pos-
siblle notare anche uno spo
stamento degll interessl dal 
terreno piu tradizionale, per 
la nostra cultura, della «filo
sofia » a quello dell'a econo
mia», sinora . piuttosto ca-
rente. 

Queste le linee generall che 
hanno caratterizzato questo 
amblto di produzione saggl-
stica e critica. La breve pa-
noramica che qui se ne ten-
ta. senza alcuna ambizione di 
completezza, ne e la riprova. 

Credo vada anzitutto segna-
lata. anche per il suo carat-
tere • di documentazlone del 
principali interessl di ricer-
ca intorno al marxismo ne-
gli ultimi quindici annl in 
Italia, la raccolta dl testi su 
marxismo e filosofia in Ita
lia, 1958-1971, curata da Fran
co Cassano (De Donato), uhe 
rlprende 1 numerosi >aggi 
pubblicatl in questo libro. al-
meno due element! degni di 

nota: l'amplezza del contribu
te che In Italia gli studio-
si comunistt recano in tale 
campo, e la moltepllclta e va
riety delle loro poslzloni, aper-
te su un arco problematico 
fecondo e caratterizzato da 
una continua e spregiudicata 
dlscusslone teorica. E' stata 
questa, sinora, una partlcola-
rita del dlbattito marxlsta in 
Italia: e vi e da ritenere che 
essa, lungi dal denotare an 
lnteresse piu ristretto per il 
marxismo, testimoni invece 
della speclflca modallta di co-
struzione e di crescita dl un 

rtito comunlsta come quel-
ltaliano, che si e sempre 

adoperato - per combattere 
ogni tendenza dl « ufficiallta » 
e dl « burocratismo » nella ri
cerca, 

Di .- questa ampiezza del 
«campo teorico» e di que
sto atteggiamento aperto e 
6tata viva testimonianza, que-
st'anno la pubblicaz'one 
(presso gli Editor! Riuniti) 
dl un libro come quello di 
Giuseppe Prestipino, Natura e 
societa (Per una nuova lettu-
ra di Engels) le cui linee 
si dlstaccano sensibilmen-
te dall'orizzonte filosofico nn 
tro cui si muove largamente 
l'interpretazione italiana de. 
marxismo; ma sa, in pari 
tempo, nettamente differen-
ziarsi dalle banalita di un 
certo revival del penslero dl 
Engels oggi adoperato stru-
mentalmente da talune cor-

SAGGISTICA IN ITALIA 

II mestiere 
di scrittore 

Due libri suite ultime esperienze letterarie e 
poetiche — Acuto, denso quello di Camon, 
culturalmente arretrato quello di Marabini 

F. CAMON, < II mestiere di 
scrittore », Garzanti, pp. 210, 
L. 3000 
C. MARABINI, «La chiave 
e II cerchios, Rusconl, pp. 
258, L. 2800 

L'uscita quasi contempora-
nea in libreria del due libri 
di Camon e di Marabini sulle 
ultime esperienze della poe-
sia e della narrativa italiane, 
spinge a fornirne qui un bre
ve consuntivo di lettura, in 
una nota che li racchiude en-

trambi. anche se profondamen-
te diversi tra loro per sfor-
zo di coscienza critica -

D libro di Marabini costitui-
sce un esempio probante di 
una pratica critico-letteraria 
sostanzialmente arretrata ed 
arcaica 

Si tratta di «incontri» con 
scrittori e poeti contempora-
nei alia ricerca del loro «se-
greto» umano e poetico. nel 
tentativo di carpire loro via 
chiave s che permetta di capir-
ne il miracolo artistico. Al di 
fuori di ogni preoccupazione 
analitico-sociale e perfino al di 
qua di una lettura « di gusto » 
almeno fondata sul testo co
me pre-testo di effusion! senti
mental! o moral! o politiche. 
i « ritratti» di Marabini rap-
presentano una singolare so 
prawivenza di una ideologia 
della letteratura che espunge 
e cancella anche il sospetto 
o 11 brivido di una verifica 
nel sociale della sua specific!-
ta. 

Diverso discorso va fatto, 
Invece. per I'interessante rac
colta di materiali fomita da 
Camon con le sue conversa
zioni critiche. attente a coglie
re. attraverso l'uso intelligen-
te dell'intervista. il filo rosso 
di un duplice compito «.*.ivi-
le» della letteratura, al tem
po stesso capace di funzioni 
gnoseologiche ma anche nra 
gettanti. nell'accezione wit-
toriniana del termine 

Piu che entrare nel me-
rito della larga messe di in-
formazionl e di dichiarazionl 
di poetica, contenute nel li
bro di Camon, pud essere for
se utile segnalarne. nella fon-
dazione teorica stessa dello 
uso storiografico della narra
tiva, aicuni momenti di per-
plessita e di dubbio. Tale uso, 
lnfatti. sia pure motivato con 
cautela, minaccia di trascor-
rere, qua e la. nel corso dei fit-

ti colloqul, in un livellamen-
to a neutrale » ed eclettico del 
1'oggetto letterario, di cui si 
suggerisce, appunto, u u n i u o 
possitnle fra i tanti». Cid 5t 
gnifica. da un lato, rinuncla-
re a cogliere il carattere non 
inerte, ma attivamente diaiet-
tico, del porsi della contrad-
dizione sociale al livello del
lo specifico ideologico lettera
rio, e, dall'altro, cercare di rin-
tracciarne l'utilita civile in una 
funzione di pura conoscitivi-
ta speculare o di eoscienzializ-
zazione della storia, contesta-
ta in vista di un progetto uto-
Pico, propria ad un quadro 
di riferimenti teorico praticl 
che fanno spesso capo ad una 
insufficiente, forse, penetrazio-
ne dell'analisi sociale marxl
sta. Talvolta essa viene defmi-
ta «ideologica », senza che si 
possa mai cogliere con perspi-
uita la complessita della no-
^one di ideologia. • • 
La letteratura, per Camon, 

uando non si adegua ai fat-
ti (e cioe quando'non si pone 
in termini genericamente co-
noscitivi), svolge, nei confron-
ti della storia, una tensione 
di progettazione che si fonda 
su un discutibile tentativo di 
ricaricare di funzioni uno stru-
mento di cui si awerte tut-
ta la crisi, accreditandone ia 
« positivita » proiettata nel fu

ture. Atteggiamento, anche que
sto, provocato da quella pro-
fonda crisi di identita del <a-
voro inteilettuale, sospinta dai-
la crescente sua massificaz.o-
ne e degradazione, cui non 
pud opporsi un suo « uso » di
verso, che non lo anaiizzi a 
partire dai process! social! in 
atto e dai bisogni emergent!, 
dall'ottica del presente. da un 
punto di vista che ne recupe 
ri in pieno Ia specificita, col-
locandola. proprio per questo. 
al centra di urm elaborazione 
complessiva che non occulti i! 
sociale ideologico (nei modi d; 
una difesa, appassionata quan-
to disperata e sconfitta, della 
autonomia, comunque fonda
ta e giustiflcata, dello specifi
co. o in quelli. aggiomati ma 

perfidamente subalterni, di una 
immediata rivitahzzazione » 
ciologica o political, ma lo of-
fra. come oggetto di analisi ai 
progetto egemonico del movl-
mento operaio. 

Ettore Catalano 
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Casa Editrice LA RUOTA 
PRESENTA 

« lo e gli altri » 

II primo serlo e fortunato tentativo dl fare una 
ENCICIOPEDIA per ragazzi DEMOCRAT1CA 

e CULTURALMENTE QUALIFICATA 

Corto Ferrucci, 101 - TORINO - Tel. 33.05.21 

rentl dl « estrema " sinistra » 
per appiattlre e semphficare 
la tensione critica della cul
tura marxista italiana (ed eu-
ropea in gene re) su talunl 
punti nodali del materialismo 
dl Marx. E' una operazlone, 
quesfultima, che ha, del re-
sto diversi risvolti, e ai cui 
limiti non sembra sottrarsi, 
in ultima analisi, malgrado 
la plcca e lnteressante per-
sonallta del suo autore, la 
raccolta dl scritti sul mate
rialismo dl Philippe Soilers 
iFeltrinelli). Una — polemica 
— presa di posizione dl prl-
vlleglamento .. della * lettura 
che del materialismo marxi
sta sembra dare Mao Tse Dun 
rischia lnfatti, come osserva 
Pier Aldo Rovatti nella sua 
prefazione all'edizione italiana, 
di.approdare a «una nuova 
ideologizzazione del materiali
smo », (del libro di Soilers 
si parla piu diffusamente qui 
accanto n.d.r.). 

Sempre a Rovatti — che cue-
st'anno ha cominciato a tl-
rare le somme di un lnten-
so lavoro di ricerca, condot-
to anche intorno alia nvi-
sta « Aut Aut», diretta da En-
zo Paci — si deve anche ;a 
cura dell'edizione italiana del 
saggio dl Jacques Ranciere, 
Critica e critica dell'econo-
mia politico, (dai manoscritti 
al Capitale) (Peltrinelli), nel 
quale lo studioso francese ac-
centua il suo distacco dalle 
posizloni di Althusser. Que-
st'ultimo. del resto. in un sag
gio uscito in libreria in que-
sti giorni (Risposta a John 
Lewis; nel volume «Marxi
smo e stalinismo», De Dona
to). rivede molte delle sue 
precedenti posizioni. In un 
suo studio onginale, Critica 
e scientificita in Marx iFel-
trineili) Rovatti propone inli
ne una lettura di Marx- alia 
luce di una cultura consape 
vole della importanza della 
fenomenologia di Husserl, e 
di una possibile funzione di 
quesfultima all'interno del 
marxismo. ,. r 

Se passiamo alle ricerche 
piu strettamente legate alia 
« economia », va segnalato an
zitutto il libro di Gianfran-
co La Grassa, Struttura eco-
nomica e societa (Editor! Riu
niti): l'autore, che ha lavora-
to • con Antonio Pesenti al-
1'universita di Pisa, vi acco-
glie una serie dl saggi •• che 
pongono con estrema lucidi-
ta e con rigore la questione 
di una retta interpretazione di 
talune essenziali categorie 
marxiane. Piu scolastico appa-
re invece il saggio di Ales-
sandro Vercelli, Teoria della 
struttura economica capttali-
stica (11 metodo di Marx e 
/ fondamenti delta critica del-
Veconomia politico) (Fondazio-
ne Einaudi), che pur si avva-
le felicemente della vastiss!-
ma bibliografia ormai esisten-
te su questo argomento. Un 
piu vivo sforzo di penetra-
zione e una capacita di a eg 
gere il Capitale» alia luce dl 
una problematica di grande 
attualita troviamo invece in 
Marx e la critica dell'econo-
mia politica, di Salvatore Ve-
ca (II Saggiatore). -

Fra le traduzioni, va segna-
lata quella di La struttura lo-
gica del concetto di capitate 
in Marx (De Donato), ove si 
ribadisce. tra 1'altro. il nesso 
tra 71 capitate e i Manoscnl 
ti del 1844, attraverso i Linea-
mentt, e si riconferma tutu) 
il valore che la dialettica he 
geliana - ha avuto nelia :o-
stituzione del metodo marxia-
no delPeconomia poutica. Una 
vasta utilizzazione dei Linea-
menti (insieme alia troppo 
spesso trascurata Ideologia te-
desca) e alia base deil'intel 
ligente saggio di Henri Le-
fdbvre, 11 marxismo e la cit-
ta (Mazzotta). 

Vanno infine segnalati i Li
bert saggi marxisti di Andre 
Stawar, a cura diVittorio 
Strada (La Nuova Italia) e J 
volumetto di Ludovico Siiva. 
Lo stile letterario di Marx 
(Bompiani). 

Limitata e stata invece, que-
st'anno, - la produzione su 
Gramsci. Giorgio Bonomi gli 
ha dedicato un assai discuti
bile saggio intitolato II parti-
to e la nvoluzione (Feltrlnel-
li), inteso a confutare quel
la che egli chiama la conce-
zione comunista ufficiale. 
Presso Laterza e stata pubbil-
cata la traduzione del volu
me di Hugues Portelli. Gram
sci e il blocco slorico, ricca 
di analisi e di considerable 
ni sUmoIanti su questo nodo 
centrale del pensiero di Gram
sci. 

Un cenno, infine, alle prin 
cipali edizioni di testi. Con
tinua Tedizlone delle Opere 
complete di Marx e Enge^ 
presso gli Editon Riunit;. :lie 
proseguono anche la stampa 
delle opere di Palmiro To 
gliattl e di Galvano Della Vol-
pe. Lelio Basso ci ha dato. 
da Peltrinelli, un'ampia soel-
ta del carteggio dl Rosa Lu
xemburg con Leo Jogiches; 
numerose sono state le pri
me edizioni e le rlstampe dl 
scritti di Trotzki, presso va-
ri editor! 

Mario Spinolla 

IL PADRE DEL FUMETTO ? 
RODOLPHE T6PFFER, < Cinque 
storie Illustrate», Garzanti, 5 voll., 
L. 18.500. 

(Darlo Natoli) Rodolphe Topffer — let-
. terato, artista e istltutore glnevrlno vis-
suto fra il 1799 e 11 1846 — del quale la 

-Garzanti propone queste cinque «storie 
illustrate)) alcune delle quail gia edlte In 
Italia, segn6 con evidenza la declslva 
acqulsizlone culturale. di un processo di 
rinnovamento grafico che investl «l'lllu-
strazione» dl opere letterarie, saldandosi 

' al primi esperimentl fotografici, per sfo-
clare infine nelle nuove possibllita narra

tive offerte dalle future tecnologie della 
comunicazione dl massa (cinema ed edl-
torla). 

Tflpffer cioe — come appare particolar-
mente evidente nella sua Storia del signor 
Jabot, da cui e tratta questa lllustrazio-
ne —, mostra di aver acqulslto. e fra 1 
primi, ripotesl narrativa deH'immaglne 
in movimento: ed e questa la struttura 
cut lspira la composlzione delle sue pa-
gine, scoprendo dunque proprio il fonda-
mentale principlo della narrazlone a fu-
mettl. Per dl piu, Topffer e prowlsto dl 
un impegno satirico corrosivo ed arguto, 

LA BATTA6LIA IDEALE 

Soilers nella 
sovrastruttura 
«Sul materialismo* raccoglie una serie di 
saggi di prevalente carattere politico-fitosofico 

dello scrittore francese1 . v . ; . : 

PHILIPPE SOLLERS, t Sul 
materialismo», Peltrinelli, 
pp. HI, L. 29M 

Ha scrltto Althusser 'che 
« nel passato » (un passato an-
cora presente) «11 materiali
smo e sempre stato domlnato 
dall'ldeallsmo». E non e for
se Bataille a rlcordarci, con 
Marx, che « necessarlamente 11 
materialismo, quale che sia la 
sua portata nell'ordine positi
ve. e lnnanzl tutto la negazio-
ne ostinata dell'ideallsmo, cl6 
che in ultimo luogo vuol dire 
della base stessa di ogni filo
sofia? ». ' 

La battaglla e ancora dura-
mente In corso, vlsto che tut-
ti gli splritualisml e tuttl gli 
Idealismi sono disponlblllssl-
ml airappropriazione da parte 
del dominio capitallstlco-bor-
ghese, che per loro e un puro 
accldente; e aU'opposto, 11 ma
terialismo dialettlco, ponendo 
come primaria ranalisi del rap
port! produttlvl e della lotta 
di classe, reclama scandalosa-
mente 11 primato della politi
ca sulla « filosofia », scardlna 
11 privileglo del penslero pu
ro in favore del nesso dialet
tlco prassl-teorla-prassl. 

Capita qulndl a proposlto % 
rianlmare il dlbattito sul fron-

PROBLEMI DELLA SCIENZA 

La storia sociale 
delPanimale uomo 

SERGE MOSCOVICI, «La 
societa contro natura», Ubal-
dlni Editore, pp. 343, L. 6000 

« Non e'e natura bruta pu-
ramente blogenetlca, e nem-
meno un mondo animate ca
ratterizzato dall'assenza di o-
gni regola, lo scatenamento de
gll lstinti e la versatilita dei 
bisogni. Non e'e mondo arti-
ficiale e sociale creato dall'uo-
mo: ogni natura e una sto
ria come ogni societa e natu-
ralea. La societa non e dun
que una negazlone della natu
ra o un'organizzazione costi-
tuita dall'uomo per sopperir-
ne Je, .deficlenze o per domî  
narla.^ma ogni forma dl orka-

nlzzazlone sociale e storlca-
mente interpretablle secondo 
un punto di vista natura 
listico. 

Con questo assunto Mosco-
vlci apre la strada ad una nuo
va antropologia perfettamen-
te inquadrata nel contesto del
ta storia natu rale, secondo 

una angolatura che ridimensio-
na 11 concetto antropocentri-
co di una umanita che si e 
splnta piu lontana di quaLsla-
si essere vivente occupando 

percld un posto prlvllegiato nel
la scala zoologlca. 

Societa e natura non so
no due poli< oppostl — lo dl-
mostra il.fatto atesso che «d* 

stono forme di organizzazio-
ne sociale a varlllvelli del 
regno antmale — e per questo 
e necessario riconsiderare que
st! concetti in una unicita di 
rapporto che non ammette rot-
tura dall'anlmale all'uomo. co-
sl scienza, arte e tecnica ap-
palono come espressionl dl uno 
sviluppo evolutivo che, attra
verso un complesso giuoco di 
interazioni, ha consentito agli 
individui piu « adatti» dl su-
perare le dlfficolta derivantl 
dalla varieta e dalla eteroge-
nicita deH'ambiente. 

In questo senso va intesa 
la.rinUncia dell'uomo act .una 

"pfi'miuva llberta,' precarft e 

Umberto 
Simonetta 
vuol farci 
ridere cosi 

Antiquariato 
e moda 

in duemila 
immagini 

€ Morir dal ridere », a cura di UMBER
TO SIMONETTA, . Bompiani. pp. 392. 
L. 6.500. 

(Redaz.) Lo scrittore Umberto Simonetta 
(di cui Bompiani ha stampato in questi gior
ni l'ultimo romanzo «Lo svergognato»), ha 
raccolto pazientemente, con un lungo lavoro 
di scelta, questi «testi comici radiofonici e 
televisivi dal 1945 a oggin. 

Simonetta stessa fa una prefazione alia rac
colta per awertire che questi testi sono stati 
scritti per un consumo immediato e diverso 
da quello della lettura: per essere cioe reci-
tati. Notissimi attori comici, da Dario Fo a 
Tognazzi, a Vianello a Bramieri alia Vitti 
hanno interpretato questi testi. 

Nella foto: Monica VittL 

, Le «Edizioni La Pietran ripropongono co
me strenna due libri uniti in un cofanetto, 
che ebbero buon successo lo scorso anno. So
no: « Enciclopedia storica dell'antiquariato» 
e «Enciclopedia illustrate della moda*. Sono 
entrambe opere redatte e curate da equipes 
cecoslovacche. ricchissime di illustrazioni a 
color! e in bianco e nero. La prima, di 494 
pagine, lire 7.000, e una guida informatlssima, 
ordinate con rigorosi criteri di divuTgazione 
scientifica, divisa in 16 sezioni. con tre indie! 
analitici. una vasta bibliografia. La seconda 
(604 pagine, lire 7.000, duemila voci, ben 
1.132 illustrazioni) racconta la storia della 
moda nell'abbigliamento dall'antico Egitto ai 
nostri giornL Nella foto: una delle belle im
magini deiropera. 

POESIA D'OGGI 

Gambetti cerca 
l'uomo «vero» 

fc>L:jj»x^i£j£!{i.'ih&*. 

PIDIA GAMBETTI, « Nweve 
peesie nueve», BanilH, 
pp. 164, L. 2H9 

Gambetti si ripresenta con 
questa raccolta, scritta nel 
giro di pochi mesi, dopo l'an-
toiogioa di « Poesle ritrovate » 
che comprende la sua intera 
produzione poetica. 

Queste «Nuove poesie nuo
ve » sono suddivise in cinque 
parti e la prima, che ha per 
tema i fiumi e le citta della 
vita del poeta. e certo la piu 
solida e significativa perche 
connessa con momenti prima-
ri dell'uomo e della storia e 
non a atimoll lmpresslonistlcl 
o riflesslvi. 

In questo prlmo « capltolo » 
11 discorso scorre coal in for
ma di cronaca ed afflda al 
fiumi, al loro durevole fluire. 
la funzione dl rlcottrulra nel
la memorla 11 corso della vita, 
n Bwiio, U ltarseohto «d B 

Parma segnano 11 solco del
la prima eta che ha in Bolo
gna 11 suo centro; il Varaita, 
il Don. il Volga ed altri oscu-
ri fiumi Siberian! restituisco 
no « piu naturaie e vero * un 
tragico periodo della nostra 
storia: il «calvark>» della 
campagna di Russia in cui si 
estinse una estolta giovmez-
za»; il Po che, con le sue p:^ 
ne, mette alia prova i'opera 
dell'uomo ed il Tevere preso 
a metafora del quotidiano 
compromesso. E rivivere 'a 
propria storia attraverso 1 fiu
mi e pratica letteraria di so 
lida tradizione: bastl pensare 
al faroosi fiumi (Nilo, Senna, 
Isonao) unfarettiani. 

Questa ricerca fonde, dun
que. natura e verita In un'uni-
ca Istansa ed lndaga nel rap-
portl dl causa-effetto per una 
nuova Resistensa («Aspettar.-
do U « » ) , par u« rteptito dal

le minoranze etniche (nazisti-
ebrei-fedayn in « La soglia del 
tempio*) e per una piu iiste-
sa riflessione (* meditando 
sulla cronaca sulla storia / 
sulla poesIa™») su una realta 
da liberare. 

Ponendosi al di fuori delle 
piu recenti sperimentazionl t-
in una situazlone — come egli 
scrive — d! «poesla non pot-
sia », Gambetti rappresenta In 
modo chiaro e non privo di 
modernita le grand! linee del
ta storia e quelle brevj ma 
preziose dell'uomo, affiansan-
dole con una «struggente sto
ria parallela»: quella della 
poesla permeate, e risulta da-
111 altri ccapltoUs del libro, 
da un aroore sabiano per le 
creature piu minute e da un 
gusto eplgrammattco per la 
polemica del tempo. 

Franco Marmcakhi 

pericolosa, in camblo dei van-
taggi di un ordinamento so
ciale nel quale l'adattamento 
culturale sembra sostituire 
quello biologico. La proiezio 
ne storica del cammino evo
lutivo. inteso in questo sen
so, e analizzata da Serge Mo-
scovicl attraverso le sue ^arie 
fast, come passaggio da una 
natura bruta, puramente bio-
genetica. caratterizzata da una 
assenza totale di regole, alia 
dinamlca sociale del prlmati, 
al crearsi di attlvlta colletti-
ve. aU'lnstaurarsi della sepa-
razlone sociale del sessl e del 
rapporti parental I: alle fem
inine le cure domest'.che ,e lo 
allevamento della prole, al ma-
schl la caccia. . 

Ed e da quesa 'dlvlsione dei 
compiti che derivano 1 presup-
posti della ineguaglianza so
ciale fra uomini e donne. una 
dlssimmetria sociale che se
condo Moscovici deve inqua-
drarsi in un piu vasto ambl
to dl restrizione degll istintl. 
In un programma repressivo 
che Integra la totallta dei sog-
geti umani in faralglle. clas-
si. collettivlta regional! dota-
te di norme. rellgionl e po-
terl. - ». .. . 

«I legami di parentela co-
stitulscono la prima barriera. 
seguita poi da altre. che i'uma-
nita eleva contro il torrente 
lmpetuoso degll impulsi ani
mal! » al fine di evitare all'in-
dividuo di cedere a « tentazio-
ni oscure. soprawivenze resi
due dello stato animate ». Esi-
ste nella soecle umana un dua-
lismo sempre presente, co
me dichlara Levi Strauss. « v! 
sono dunque due grand! ordl-
ni di fatti. uno. grazie al qua
le siamo legati all'anlmal'.ta 
per tutto cio che siamo. per 
via della nostra nascite e del
le caratteristiche che abbia-
mo ereditato dai nostri geni-
tori, dai nostri antenati. carat
teristiche che appartengono al
ia biologia ed a volte alia psi-
cologia; 1'altro. e questo unl-
verso artificiale in cui vivia-
mo in quanto membri dl una 
societa». _ - > • - -' j. ' 

Ma aqualunque sia 11 con
testo nel quale la donna e sta
ta inizialmente assoggettata — 
dichiara Moscovici — Tidenti-

ta degli effetti ottenuti nel cor
so del tempo ed ii particolare 
tipo di differenza — di clas
se o di capacita produttive — 
sollevano un dubbio a questo 
riguardo: non e la natura che 
la pone come oggetto. bensl 
la societa che Ia prepara ad 
assolvere una simile funzione 
che riflette un legame socia
le e la cui sostanza biologica 
e secondaria*. 

L'esogamia va quindi lnter-
pretate come un meccanismo 
di salvaguardia contro la ten
denza dei gruppi a rinchiuder-
si e come mezzo per una ri
cerca di alleanze aU'estemo 
con una disponibilit* dl mer-
ce di scambk) che include la 
donna In questo commercio. 
La proibizione dell'lncesto, 
che con la distribuzione del 
compiti in conforraita del ses-
so, e uno dei due fenomenl 
che rivestono il privileglo 
dell'universaliU nelle societa 
umane, va Intesa in questo 
contesto. 

Da questo vaglio risulta che 
la nostra organizzazione so-
ciologica appare molto piu in-
dietro di quanto ci si potreb-
be attendere considerando il 
grado di sviluppo della civii-
te attuale. lnfatti « il dimorfl-
smo sessuale e le facolta or-

ganiche non rappresentano una 
ragione sufficiente per giustlfi-
care la distribuzione rigoro-
sa delle occupazioni assegna-
te agli uni ed alle altre* 

n libro di Serge Moscovi
ci rappresenta un'attenta ana
lisi della storia sociale dell'uo
mo il quale, attraverso II ve
to delle regole della parente
la, la finzione della separazlo-
ne fra natura e cultura, at
traverso la creazione dl raiti e 
delle Istltuzionl cerca dl ele
vate una aerie dl barriera per 
separarsl e dUtingueral dal re
sto del mondo del vlventl. 

Laura ChM 

te della sinistra marxlsta que
sto rlcco volume dl saggi dl 
Philippe SoHers che e intro-
dotto da un saggio molto ar-
tlcolato dl Pier Aldo Rovatti.. 

U libro si compone dl una 
serie dl testi gia uscltl sulia 
rivlsta « Tel Quel» (dl cui Soi
lers e, com'e nolo, uno del 
piu prestiglosl anlmatori)' e 
altrove, in questi ultimi annl. 
Sono scritti, fatto lnsollto per 
un letterato, dl prevalente ca

rattere politicofilosoflco, la cui 
radlce si allmenta della lezio-
ne dl Marx, di Lenin, dl Mao 
per dlramarsl in sede di ana
lisi e di proposta letteraria spe
clflca a Brecht, al surrealismo 
« politico ». e in sede dl dlbat
tito sclentlfico-ldeologico a Al
thusser, a Derrida, a Foucault, 
secondo una logica di media-
zione che intende funzlonare 
non come eclettismo indiffe-
renzlato, ma piuttosto come 
continuo confronto e arricchi-
mento gnoseologico-pratico. 
' Ed e anche al livello della 

scrlttura che Soilers tenta que
sta operazlone organica, utillz-
zando le citazloni, frequentis-
sime e precise, non come n-
mandi a ma come parti inter

ne al complesso del suo discors-
so, in un « continuo » entro cui 
la dialettica agisce senza 11 
supporto accademico dei sacri 
testi la portata attuale del qua
il vlene verlficata in modo o-
rizzontale: si direbbe secondo 
una strategia metonimlca. 

Ecco perche, ad esempio, due 
proposizioni althusseriane m 
apparenza distanti, accostate 
direttamente, possono produr-
re (per frizione e per anaio-
gia) un risultato univoco, sal-
damente compatto: « Le filoso-
fie idealistiche che sfruttano 
le scienze, lottano contro ie f .-
Josofie materialistiche che ne 
sono al serviziou. «Tutta la 
lotta di classe pud talora rias-
sumersi nella lotta per una pa-
rola contro un'altra parola». 
Si perviene, a partire da qui, 
a uno del nodi central! della 
riflessione sollersiana: la ri-
scoperta della «scienza della 
scritturan come fatto antime-
taforico, antimetafisico, anti-
teologico; la lotta da condur-
re contro la « regolamentazio-
ne verbale della proprieta». 
- In altri termini, la polemi
ca serrata contro queh'tudeo-
logla linguisticau che nasce 
con Saussure, e che (come tia 
mostrato Derrida In De la 
grammatologte), scindendo il 
aominio della linguistica da 
quello della scrittura, perpe-
tua il grande equivoco borgae-
se su. quella pratica cne si 
cniama «letteratura ». Da qui 
alia' critica aU'eurocentrisnio 
culturale, alia sua metafLsica 
che si pone come forma filo-
sofica del principio dl proprie-
ta privata, il passo e breve. 
E Soilers si trova, a compier-
lo, in buona compagnia: insip-
me a quel vivace gruppo di 
studios! che da Baudry a How 
debine, dalla Risset alia Kn-
steva a Thibaudeau abbiamo 
visti riuniti, gia nel '68, nel vo
lume Theorie d'ensembie 
(Seuil). 

Nel termine a letteratura» 
Soilers scorge soltanto un ti-
mido approccio, retonco * 
linguistico. subordinato e ser
vile, alle necessita spirituali 
del dominio bu'ghese. Che e?:-
si batta da anni c»ntro la mas-
siccia zona accademica della 
cultura francese per sostitu:r 
vi Ia nozione di «scrlttura» 
o di a pratica testuale», non 
e certo un frivolo fatto termi-
nologico. il ghlribizzo di un.i 
definizione contro un'altra: si 
tratta di-sostanza, dal momen-

. to che * scrive re e cercare la 
- possibllita. La possibllita aru-
>ma le.piu plccole parti dello 
. universo D (Bataille). La lette
ratura significa intrattenimen-
to. pacifTcazione: Ia scrittura 
dialettica, il testo che e sem
pre contesto di un dlbattito 
che lo travalica. significa am-
flitto: ancora una volte, in un 
settore particolare. lo scontro 
e tra idealismo e materiali
smo. questo enorme rimosso 
della storia del pensiero OTI-
dentale. Perch6 rimosso? Ma 
perche il materialismo assu 
me un ruolo che e immediata-
mente politico: «sl dpfinlsc; 
come militante ». -

E* la rifondazione di Marx. 
di Engels. di Lenin che ha da-
to alia dialettica materia! sti
ca forma scientifica « compren-
dendos in se. dopo averla su-
perata antagonisticaraente, !o 
idealismo assoluto. A questo 
proposito. Marx scrisse che it 
movimento contraddittorio del
la societa capitalistica, e la cri
si generate che produce, non 
manchera dl cfare entrare ?a 
dialettica perfino nella testa 
dei proflttetori». 

E* la metaforlzzazlone !ro-
nlca della contraddizlone, cui 
Soilers dedica un saggio tra I 
Diu belli del libro. rifacendo-
sl al celebre testo di Mao del 
1937. appunto Intitolato Sulla 
contraddizione. Contro II ma
terialismo meccaniclsttco, Mao 
scrive: «Certo. Ie forze pro-
duttive, la pratica e la base e-
conomica gtocano In generale il 
ruolo princlpale, decisivo, e 
chlunque lo neghi non e un 
materiaUsta; ma bisogna rico 
noscere che. In condizion! de
terminate, 1 rapporti di produ
zione, la teoria e la sovrastrut
tura possono, a loro volte, gio-
care il ruolo princlpale. deci 
sivo ». 

Lenin aveva gia affermato 
che « senza teoria rivoiuzionft-
ria. non esiste movimento ri 
voluzionario»: ed ecco, allo-
ra, la necessita di considera-
re anche i fenomenl della su 
/raetruttura letteraria e art* 
stica In termini dlalettici ma-
teriallstl, se si vuole che i'av 
versarlo dl classe non contt 
nul ad awalersl a suo vantag 
gio deUa tradizionale (e bor-
ghese) separasione tra «poli
tical e « cultura ». 

. . . Marto Lunatta 
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IL GIOCO 
DELL'OCA 
DELL' 
ASSISTENZA 
dl Canevaro 
Sacchetto Tonuccl 
pp. 160, L 1.500 
Un «gioco» amaro nel 
meandri dell'assistenza al-
I'italiana 

Le avventure 
di Flabby Jack 
TRIPAVENEZIA 
di Leo Leonhard / 
Otto Jagersberg 
album illustrato 
a colori, L. 3.000 
Arriva Flabby Jack: un nuo-
vo fumetto? 
No: una « bomba ». 

MATRIMONIO 
RIDENS 
di 6. Legman, 
pp. 368 illustrate 
in nero e a colori, L 12.000 
Le barzellette sul matrimo-
nio... e senza barzellette 
prima durante e dopo il ma-
trimonio e'e proprio poco 
da ridere 

BATAILLE 
L' ^POSSIBLE 

L'IMPOSSIBLE 
di Georges Bataille 
pp. XXXII-196. L 8.000 
Una strenna eccezionale per 
un'opera eccezionale. 
Edizione numerata, stampa 
in bianco su nero, rilegata 
in seta nera con sovracco-
perta e una litografia dl 
autore. 
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HOPAURA, 
DOTTORE 
dl Silvio Fantl ' 
pp. 256, L 2.500 
Un'autentlca confessions In-
cui la nostra clvllta e pat* 
•ata m\ vaglio dl una oo> 
•clenza che al annulls neNt 
dlaperazlon*.. 


