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UN ANNO DI NARRATIVA 

senza 
Inquietudine e malessere nella produzione italiana del 1973 caratteriz-
zata dalla fragilita del contributo all'interpretazione del nostro tempo 

Dal punto di vista lettera-
rlb, il 1973 e stato un anno 
di inquietudine e malessere 
diffusi, Avvenimentl o dlbattl-
ti di grande rilievo, non se ne 
sono avuti. Ma e continuata a 
farsi sentire l'eco delle pole-
miehe sollevate da Goffredo 
Parise. sullo scorclo del '72. in 
concomltanza con l'usclta di 
un suo libra di racconti, SU-
labario n. 1. In sostanza Pa-
rise diceva che era tempo di 
dedicarsi meno ai problem! di 
vita collettiva e piu alle preoc-
cupazlonl dell'lo private; 1 dl-
ritti dell'eslstenza • doveva-
no prendere il sopravvento su-
gli impegni delta s tor la collet
tiva. La delineazione di que* 
sta falsa alternative era evl-
dentemente un brutto slnto-
mo; tanto plu In quanto po-
chi mesi prima e'era stato il 
caso. anch'esso molto dlscus-
so, di un romanzo di Leonar
do Sclascla, II contesto, che in 
forma allegorica • esprimeva 
una dura sflducla nei confron-
ti di tutte le forze politiche 
agent) sulla scena nazionale. 

La letteratura italiana sta 
forse spostandosi verso destra? 
No, se si guarda alle Impor
tant! battaglie democratiche e 
antifascist* nelle quail, recen-
temente. molti scrlttorl si so
no trovati a flanco di altre 
categorle di uomini dl cultu
ral basti rlcordare l'opposizlo-
ne incontrata dai pr^setti e-
spansionistlci della dltta Ru-
sconi In campo editoriale, gior-
nallstlco, cinematograflco. B 
si pens! anche alia mobllita-
zlone lntellettuale suscitata 
dal dramma cileno, che tra 
l'altro ha offerto modo pro-
prlo a Parise dl effettuare 
alcunl reportages > impostat! 
molto lucidamente. Del resto. 
la memorialistica antifascists 
continua a conoscere uno svi-
luppo' straordinarld. sla per 
numero sia per qualita e In-
teresse dl tltoll e non le man-
ca affatto il successo, soprat-
tutto fra 1 glovanl. •---•.-

Nondlmeno, la produzione 
propriamente letteraria e In 
complesso caratterizzata da 
un offuscamento dl prospetti-
ve crttiche e uno scarso slan-
cio verso il future. Durante 
11 '73 parecchi romanzi nan-
no evocato personaggl e stati 
d'animo della «contestazlone » 
secondo moduli narratlvi as-
sai diversi: dall'lntimismo di 
Natalia Ginzburg in Caro Ml-
cheie alia commlstione dl og-
gettivo e soggettlvo neWAmo- • 
re e Psiche di Raffaete La Ca-
prla. Ma la complesslta dl que-
sto fenomeno storico non e 

I 
In edizione economica 

romanzi 
di Tbzzi 

(redaz.) Vallecchl pub- ! 
blica nella sua ~ collana . 
«I tascabilin 1 romanzi 
di Federigo Tozzi, 11 no
stro grands narratore 
scomparso nel 1920. I due 
voluml dl cul e costttulte 
l'opera costano complessi-
vamente 2600 lire e con-
tengono a Con gli occhi 
chiusfo; cTre crocln i l l 
podere », « Gli egoist!», 
vRicordl dl un impiega-
to ». 

I testi dl Pederlgo Toz-
zl sono contrassegnatl, co-, 
me la cxitlca ha piu volte 
rllevato, da un alto tono dl 
scrittura e da un «mes-
saggio» recepito molto 
plu tardl. Gil scritti dl 
Tozzl sono introdotti, in 
questa edizione Vallecchl. 
da saggi di Carlo Cas-
sola, Luigi Baldacci e Pie-
ro Bigongiari. 

parsa In nessun caso riecheg-
•. giata adeguatamente. La crlsl 
dell'etlca sessuale repressiva 
ha trovato accent! piu persua-
sivl: penslamo all'oltranzlsmo 
erotico dl Parodia di Rugge-
ro Guarlnl e alle invenzionl e-
strose del Protagonista di Lui
gi Malerba. 
• Qui slamo nella dimensio

ns del grottesco, la plu fecon-
da fra quelle frequentate da-
gli scrlttorl nei mesl passati; 
ha potuto esservl accolta. con 
buonl rlsultatl, anche la tema-
tica meridlonallsta avanzata da 
. Lulgl Compagnone In Citta di 
mare con abitanti. Su un'area 
attigua si collocano le soiled-
tazlonl fantastlcKe. fra ritml 
avventurosl e incantamenti fa-
vollstlcl. dell'/.ioto amorosa dl 
Giuseppe Bonavlrl, 11 trono di 
legno dl Carlo Sgorlon o an
che Le avventure di Gulzzar-
di dl Gianni Celatl, tutto te-
nuto sul versante sperimenta-
le. Lo stesso Calvlno del Ca-
stello dei destini incrociati 
svolge una serle dl immagini 
fantasloslsslme, pur se ragge-
late dal suo Intellettualismo 
semlologico. Di contro gli si 
pu6 porre il slngolare roman
zo fantastorlco di Luclo Ce-
va. Asse pigliatutto. basato sul-
l'lpotesl dl una vlttorla nazl-
fasclsta • nell'ultlma guerra 
mondlale. .-. 

Molto meno vitale appare il 
filone realistlco tradlzlonale. a 
colorltura bozzettlstlca. come 
nel Pretore di Cuvio dl Pie-
ro Chiara. Semmal, vanno se-
gnalate la fermezze e l'elegan-
za di stile ancora raggiungibl-

. U attenendosl ai moduli clas-
slcl della prosa di memorla: 
lo si verlftca In Fine delle do-
meniche dl Alberto Vlgevani e 
soprattutto nelle splendlde pa-
gine di Impression! autoblogra-
flche di un poeta, 11 Sandro 
Penna dl Vn po' di tebbre. 

n' panorama non potrebbe 
apparire piu composite e 
frammentato: ° nella. mancan-
za dl lndirizzl di lavoro co-
muni, 1 raggruppamenti che 
qui sono stati tentati hanno 
evidentemente un carattere del 
tutto emplrlco. prowlsorio. 
Resta un fatto: la fragilita del 
contributo all'interpretazione 
del nostro tempo offertocl da 
buona parte del narratorl Ita-
Hani, durante 11 1973. La que-
stione non riguarda gli stru-
menti di llnguagglo adottat}: 
una tensione conoscitlva aq 
tentica e riconosciblle, per fa; 

-• re un palo di esempi,- sla nel 
modi- analltid del lo pstoolo-
glsnio dl Moravia iVn'altra vi
ta.) sia nella corallta d'implan-
to storico-soclale dl un roman-
zlere assai plu glovane. Gian 
Luigi Piocioll (Bptstolario col-
lettlVO).. •:•..*;.:,.. . r , #.:-:,,., 
• LMnsoddisfazlone cresce no-

tando che le opere « ben scrit-
te» non mancano. tutt'altro. 
Ma non si caplsce per chl sla-
no state scrltte. per quail de-
stlnatari. Venute meno le pro-
vocazioni lineulstlche dell'a-
vanguardia, gli scrlttorl non 
sanno rlcorrere ad altri mes-
zl. plu sostanzlall. per fare an-

'pello al pubbllco. C16 slgnifi-
ca che non r.utrono uns fldo-
eta vera nel loro mestlere. o 
dlclamo addirittura nella loro 
funzione soclale. Vale la pena 
dl osservare che una staal a-
naloga e In atto anche a livel-
lo della culture di massa. Nel 
campo del fumetto. poniamo, 
s'erano visti lungo gli annl 
scorsl alcunl fenomenl lnteres-
santl; oggl nlente dl nuovo e-
merge e le pubbllcazlonl spe-
clalizzate attraversano una fa-
se di stanca. Ce ch! sortlene 
che asslsteremo a un riflort-
re della satira polltlca: In real-
ti, per lo plu non si va oltre 
lo sfoeo di rlsentimentl dl 
un radlcalealmo piccolo bor-
ghese lnetto a raggiungere una 

efficacia least lea dawero Ine-
dita. Slamo comunque sempre 
nell'amblto di un dlscorso per 
iliter. 11 lettore comune non 
ne vlene toocato. . . . . •••* 

A costo dl rlpetersl, va sot-
tollneato che 1'eslgulta del rap-
porto con gli Interlocutorl re
sta 1'orlglne della scarsa vita-
lita dl cul soffre la nostra let
teratura. Oggl anche gli edlto-
rl. assleme aglt autorl, sem-
brano rassegnatl a contlnuare 
a rivolgersl sol tanto a frequen-
tatori abituall delle librerle. E' 
vero nhe *ono state prese al-
cune lnizlatlve editorial! im
portant!, come la rlstruttura-
zlone della vecchla e glorlo-
sa Biblloteca Universale Rlz-
zoll o II lanoio della collana dl 
class)cl - economlcl - Garzan-
tl. Ma In che misura questl 
llbrl. sono in grado di raggiun
gere le masse, che coltlvano 
le loro esperlenze dl lettura 
sul notlzlarl sportlvl. i roman
zi e fotoromanzi rosa, qual-
one glallo, un po' di porno-
grafla splcclola? Certo, h gia 
merltorio operare per un al-
largamento delle ilites e un lo
ro parsiale rlcamblo. Ma, al
ia fine del '73. slamo ancora 
assai lontanl dal nocciolo del 
problema. che e lndisoensabl-
le affrontare per lo svlluppo 
Iett«rario e - culturale del 
paese. ••• 

Vitfforio Spinazzola 

Tanti esperimenti .VI' -r.' 

" Una divertente raccolta di esperlenze e glochl scientlflci 
e questo a Esperimenti per l'anno dopo» edlto da Zanlchelli< 
(pp. 131, L. 2900). II testo, di Kenneth M. Swezey, segue 
quello scritto precedentemente e pure edlto da Zanlchelli 
«Esperimenti per un anno» e vuole, con una terminologia 
plana ma • pur sempre scientiflcamente rigorosa, approfon-
dire le conoscenze, soprattutto nei glovanl, del mlsterioso 
— e splegablle — mondo della sclenza. Nella foto: un ragazzo 
Intento ad un esperlmento sulla vlbrazlone. - . • . ,f •:•' •••• 

PANORAMA DELLE STRENNE 
•f. i.i 

-ft 

mezzo ailibnd arte 
•Vh4 una leggera modificazione di tendenza tfra^gli editori ̂  rispetto alio, scorso anno: 
non piu volumi d'alto costo e di falso prestjgiorma un tentativo di produrre opere utili 

IN LIBRERIA 

; Democrazia ieri e oggi 

U ttampa di un buon Ubro d'arte ha costl aual altl; ma, negll ulttml annl, qutiti costl sono dlventatl foil! ptrche il libra 
d'artt, OQOttto ilrenna tra gli oggetll da consumare, e stato sompra plu conceplto come tanglbllt ovldonta dl un prlvlleglo per 
chl lo compra t per chl lo rlceve In dono. Pochlsslml soldi, Invect, sono andati par flninzlare serla rlcarche storiche e crltl-
che. Comprare un llbro d'arte, a fine d'anno. vuol dire quasi sempre spendere in una volta sola tutti i soldi per i libri di un 
anno. Con !e strenne 1973 si avverte una lieve correzione di tendenza nella politica editoriale: libri sempre costosi ma utili e 
desUnati a durare nella nostra biblioteca e nella cultura artistica italiana. Rinviando ad una seconda segnalazione le mono-
grafie di artist! antichJ e mo
dern!, segnaliamo alcunl tito-
U di saggistlca, novita e im-
portantl rlstampe. EINAUDI 
presenta un llbro raro: la rac
colta dl molte tra le plu bel
le fotografle dl Nadar, 1'aml-
co degll lmpresslonlstl, occhlo 
fermo e analitlco che penetr6 

Erofondamente nello amblente 
orghese e lntellettuale • di 

Franck (testi dl Nadar, Jean 
Prinet, Antoinette Dllasser, 
Umberto VltaU, 100 foto e al
tri documentl,: pp. 393, lire 
12.000). , .-•••• • - • • 

Sempre dl EINAUDI t«Dal 
significato alle scelte* di Gil-
lo Dorfles (pp. 245, lire 6.000) 
che propone una anallsl di co
me oggi avverigano oerte seel-
te, o siano Imposte all'uomo, 
nella socleta lndustrlale e con-
sumistlca. Ancora dl EINAU
DI sono gli studl sull'arte del 
Rlnascimento dl Ernst H. 
Gorabrlch, « Norma e forma » 
(pp. 341, lire 8.000) e l'lm-
portante llbro del marxlsta ce-
coslovacco Karel Telge - «II 
meroatoy dell'arte, • I'arte tra 
capitalismo - e - rivoluetohe» 
(pp. 161, lire 1.400): tre studl 
sulla cdndlzlone dell'arte e 
sulla sua funzione llberatrlce, 
datatl 19331930 che si leggono 
con grande lnteresse, In parti-
colare le paglne dedicate alia 
relazione tra avanguard'.e e 
socialisms . i ,• 

r\ ., 

TESTI SU PROBLEMI DI ECONOMIA 

societa 
i' >. 

Un'analisi, questa di Levinson, che va accolta' per t le indubbie e puntuali. intuizioni; ma' a. 
cui manca una esauriente interpretazione della fase attuale del capitalismo internazionale 

PROBLEMI DI OGGI 

UnMnvettiva 
NATALIA ASPE5I, c La donna immobile i , Fabbri, pp. 175. 

••'•L. 2^00. ;-:.w;..:-- »;. . :-• . . . . . " . • . • - .,•,;•.-;;.;• -•/•:-;• 

Scritto senza mlsericordia, piO a zampate che con 1 tasti 
della macchlna per scrivere, tutto tirato dallinizio alia fine. 
sul filo di un llnguagglo che mescola, con assoluta disinvoltura, 
lo stile sciolto della giornallsta per cul « scrivere h il mto me-; 
stiere», al gergo della etrada abbondantemente condito di 
parolacce, 11 libra non e che un lungo pamphlet, una invettiva 
senza fiato. Sarcasmo. derislone, dlsprezzo, ironla. perslno una 
dose non plocola (ma appropriata) di velenosita e, quando cl 
va, una bella Inglurla secca, sono le arm! taglienti che Natalia 
Aspesi adopera: e sotto I suoi fendenti cadono In egual numero 
uomini e donne. Infatti, La donna immobile vuole essere una 
lancla spezzata in favore delta llberaztone della donna, e cioe 
un enneslroo llbro sulla condlzione femmlnile, qulndi-uno spec-
chic della terita sopratutto dei rapporti uomo-donna, della 
vita famlliare, della morale corrente. 

Ce qulndl tutto 11 male possibile dell'uomo e del suoi egoi
sm!, debolezze, vizi; tutto 11 male possibile del matrimonlo, 
della mamma, della norma, della famlglia, dell'amore, perslno 
del sesso cos) come sono contrabbandati oggl; e Ce owiamente 
tutto 11 male possibile anche dl quelle donne — e sono ancora 
quasi tutte! — cne eon 11 loro atteggtamento passivo permet-
tono all'uomo dl contlnuare ad essere come e sempre stato. 

L'allegria, 1 molt! lampeggiamenti dl un humour ben azzec-
cato. lo stile scapigllato- fanno di questo libra lanciafiamme 
(dove, a essere giustL cl sono anche un sacco dl sviste e una 
impostazlone che non si potrebbe definlre rigorosa) perslno 
un testo divertente; e solo qualche punta dl acredlne (o di vera 
e propria rabbia) che ognl tanto balena tra te righe, offusca, 
ma solo un poeo, l'assunto generoso (che e quello dl una bat-
taglla di prima lines nella Iunga e dura lotta per la costru-
alone dl una donna nuova) che e il pregio principale del libra. 

Maria R. Calderoni 

PAGINE DI MILIZIA POLITICA 

Vidali: la guerra antifascist 
Due volumi del popolare « Carlos; »• la raccolta dei suoi scritti da Citta del Messico durante Tul-
tima guerra e il diario del primo ritorno a Cuba, dopo la rivoluzione - II contributo di Laura Weiss 

VITTORIO VIDALU La 
guerra antifascists», Van-
gelista pp. 978. L. 10.000. 
VITTORIO VIDALI, LAU
RA WEISS, « Patria • im»r-
H. veactrcfnos »t VangeU-
sta. pp. M2. U 2.0». 

L'attlvltA leuerarla dl 
Vldali si e fatu ultima-
mente intensa, quasi a vo
ter riepilogare una viu 
dl milizia politics-— e 
quale milizia! — attra-
verso ricordi e documentl 
del passato. ma anche testi-
monianze del presente che 

, hanno tuttavia una radice 
costante eon fattl e per-
sone del movimento ope-
ralo mondlate, locallzzaU 
in precisi luoghi e momentl 
storicL 

Ad uno di quest! mo-
menU ci riporta la amplis-
sima raccolU dl scritti 
(La guerra anttfatdsta) 
che 1'sotore pubbUcd ne
gll annl dell'ulUma guerra 
e nell'immediato dopoguer-
ra sul giomale della Con
federations dei Lavoratori 
dell'America latim El Po
pular, in una apposlta ru-
brica settimanale di com-
mento agll afvenlmentl dl 
allora. 

Le varte fast della guer
ra sono state secuite da 
Vldali, esute In Messico, 
da un panto dl vista non 

: facile, tn on looto nel qua
le le notlzte dal mondo 
rimbalsaTano Imprecise at-
traverso radio e agenzle dl 
stamps e la loro esatU 

interpretazione era affidata ; 
aU'intuito di chl le com- . 
mentava e alia conoscenza ^ 
politica degli sbocchl « sto- -
rlci» cui una guerra dl tal 
genere, con ' determinatl . 
contendentl — sul piano . 
mondlate e su quello lo- ( 
cale, paese per paese — . 
avrebbe portato, 

Facile quindi era cadere : 
In cohslderasionl e previ
sion! erronee. In questa '•> 
raccolta — tranne alcunl -
aspettl marginali rispetto 
site grand! linee mondiali ' 
della politica delle grandi 
potenze e della situazione -
airinterno del vari paesl -
in guerra — Vidall esprl-
me esatti giudizi sulla nm-
turn della guerra antifa
scists e sulla prospeUlva 
del cdopo» specislmente ; 
da parte degli Stati Unit! 
tesl a combattere il nasi- . 
faacismo soprattutto in 
quanto - potenza economl- ; 
ca che mlnaociava sem- > 
pre plu larghl mercatL 
restrlngendo k> spazlo al- '• 
reconomla amerlcana. OH 
Ideall dl ilibertA* dl 
una naztone capltallstl-
ca nascondevano la vo-
lonta di espanstone econo- ' 
mica e mllitare che pol si 
sarebbe estrlnsecata anple-
no nel dopoguerra in Euro-" 
pa, Asia. America latins. 
facendo degll 8tatl Unltl il 
« gendarme » del mondo. 

La stessa polltlca dl guer-
• ra sul piano stretUmente -
mllitare — come la hmga 
attesa prima dell'interven-

to e 0 rltardo dell'lnvaslo-
ne in Europa, sul quale si 
trovavano d'accordo anche 
1 circoll reazionsr) lnglesi 
— puntava a Indebolire 
ITjRSs e a ccondisJonar-
la» (quando ormal era 
chiaro che II natlsmo non 
1'avrebbe sconfitta) per 11 
dopoguerra. 

D oomportamento amert-
cano e lngtese nel territori 
liberatL dove la guerriglia 
partigiana era state deter-
mlnante per sconflggere II 
faacismo — Italia, Grecia 
— conferma le Intenxioni 
angloamertcane di estende-
re su questl paesl un nuo
vo domlmo eoonomlco-pc-
Htico-mlUtare. sublto espli-
cate attrsverso raffldamen-
to a uomini dl sicura fl-
duels — come rappresen-
tanU maflosl In Sicilta — 
dl incarichi pubbllcL 

Nel panorama mondlate 
di quel grand! fatu cl 
sembra lnteressante — spe
cislmente alia luce degll 

. avvenimentl del dopoguer
ra — la sottollneatura che 
Vldali riserva al mondo 
latlno-amerlcano, dove una 
organlxzata « qulnta colon-
nat naslfaselsta operava 
in ognl paese, con T'.dea 
non tanto assures, dl uno 
sbarco deirAsse In qual
che panto del contlnente. 

Fu a questo punto che ail 
Uaa si decisero ad tnteire-
nlre plO atHvamente neDs 
guerra. 

L'ondata antlfasclsta che 
peroorse altera i'Amerlca 

latlna e 1 suoi govern!, che 
premevano per un mag- -
gior impegno statunitense 
In Europa a flanco degll 
alteatL diede respiro in 
quel roomento alle orga-
nizzasioni democratiche sul 
piano intemo (dirlgentl 
opera! furono liberati dal . 
carcere) ma nello stesso 
tempo consolldd una « pre-
senzas degll Stati Unit! In •. 
quel paesl. che II dopoguer
ra si incartco di conferma-
re brutalmente. 

• • • . 

Patria o muerte, venee-
remos e il diario del pri
mo «ritorno a Cuba* di 
Vidall dopo la rivolusione. 
Qui incontra ' personaggl 
della guerra di Spagna e -
deH'emigrazione politica In 
Messico e in URSS, compa-

Sii conosclutl nei paesl 
tino-americard nei quail 

lo condusse la sua milizia 
politica. Qui, nel clima fer-
vido della costruzlone dl , 
uno Stato socialists, ritro-
va gli Ideall che anlmaro- ' 
no grandl combaUentl cu-. 
ban! trucldati in eslllo o 
morti sul campo dl un Im
pegno Internazionallsta. cul 
Vidall ha offerto e offre 
ancor oggl testlmordsnza 
vlvente. 

U llbro h corredato da 
document! e porta un lun- ' 
go, lnteressante scritto dl 
Latrm Weiss su dlvenl 
aspettl attuall della vita 
sociate e oolitic* dl Cuba 

Tina Merlin " 

CHARLES LEVINSON, c Ca 
pitale, - Inflazione e Imprest 
multinaiionali *, ETAS KOM-
PASS. pp. 250 L. 3.500. . 

II libra si presents al let-
tore attento come un'occasio-
ne mancata. Dal testo Infatti 
si ' ricava soprattutto quello 
che il segretario generate, del
la Federazione internazionale 
del lavoratori >chlmici-; poteva 
dire ma non ha detto. Nello 
stesso tempo non si possono 
tacere le specifiche Intuizioni 
che . caratterizzano 11 - lavoro 
e lo dlstinguono da tuttl all 
altri che formano la palude 
della letteratura sul tema del
le ' lmprese multinazlonall e 
dell'inflazione mondlale: pen
slamo in parti colare alia re
lazione fra slruttsmento de
gli implant! e Inflazione e tra 
politiche anticicliche e dlsoc-
cupazione strutturale. In ognl 
caso non si pu6 parlare, a pro-
posito dl questo llbro, di una 
nuova ed esauriente Interpre
tazione della fase attuale del 
capitalismo internazionale. Bi-
mane oscuro, nel caso Levin-
son avesse avuto l'intenzlone 
di indagarlo, sopratutto 11 te-
game esistente tra imperiali-
smo ed espansione multlna-
zionale deirimpresa. . . . . 
• L'origlne e la dinamlca dl 
svlluppo delle multinazlonall 
sono spiegate nella- lettura, 
che del fenomeno fa Levin-
son, con argomentazionl che 
riportano ad < una malcelata 
teoria tradizionate dell'impre-
sa. Quel contrast! che 1'Auto-
re riteva nei rapporti tra po-
tere politico e potere lndu-
striate lo splngono a teoriz-
zare una opposlzione dl lnte-
ressi trs 1 due poteri e la 
conseguente tendenza della 
Impress dl grandl dimensio-
nl a oercare l c paradlsl fi
scal! s per evitare di cadere 
in quel trabocchetti che la 
legts'azione nazionale appron-
terebbe per controllare ed 
ostacolare la strategia deirim
presa. Questl contrastL per 
Levinson, sono airoriglne del 
tlpo dl espansione economica 
oggi in a t t o . . . . . •, -

Ora, se e innegabite che 1 
contrast! esistono, quest! non 
sono il frutto delrantagoni-
smo tra potere politico e po
tere lndustrlale, quanto in-
vece 1'espresBione delle con-
traddizlon! interne del capi
talismo Imperial istico di sta
to e. nella dimensione Inter
nazionale, degli antagonisml 
tra 1 centri deirimperialismo. 
II ruolo che lo Stato ha nella 
societa capitallstica per 11 
funzlonamento del slstema h 
comptetamente ignorato dal-
rAutore. 

Non posslamo approfondlre 
In questa sede 11 tema, ba-
sterA ritevare che la cresclta 
e la trasformazlone delle gran
dl societa national! in societa 
multinaiionali sono state pos-
slblli e sono garantlte dalla 
forte posrzione oligopollstica 
che esse occupsno nel paese di 
origine e In quelll ospitanti 
e. In definltiva, daTIa polltlca 
economica contro cul secondo 
Levinson te stesse lmprese 
multinazlonall hanno lancla-
to la sfida 
• n raglonamento dl fondo 
su cul si bass 11 dlscorso del-
TAutore mette capo ad uno 
schema lnterpretetivo della 
espansione economica che In-
dlvldua nello svlluppo tecw-
teglco la molla delle trasfor-
mazlon! dl struttura dells so
cieta contemporanea. II mu 
tamento strutturale, espresso 
In partlcolare dal peso ere 
scente del settore del servHl 
nel reconomla e dairespanslo-
ne dl quelle Industrie ad alto 
eontenuto tecnolofioo • ad 
elevate lntensttA di capitate, 
rende obsolete le tradlslonan 
teorte dell'lnflazlone da da 
mfl̂ -ij* e da COJ"I «1el lavo
ro), IncK-bjlnido le politiche 

antinflazlonistiche . tradizio-
nali. - > •• • -

L'introduzione di innovazlo-
ni - tecnologlche sempre piu 
raffinate determina, da una 
parte, 1'incessante rlcerca di 
nuovl capitall. dall'altra crea 
disoccupazione strutturale e 
disecdnomie esterne. Per quan
to riguarda il blsogno di ca-
{titali Levinson mette bene in 
uoe: la • tendenza alia • trasfor-

masione delle lmprese Indu
strial! . in < grandl societa ft-
nanziarte e la politica della 
«joint ventures ma non ap-
profondlsce sufflclentemente 
il dopplo Impiego del capitate 
utillzzablle una volta a breve 
termlne sul mercato moneta-
rio mondlale, speculando sul 
tassi dl cambio e non solo sul 
sagglo dl lnteresse come TAu-
tore si limlta a rl conoscere e 
quindi per gli Investment! a 
lungo termlne. 

L'aspetto che trova piu spa
zlo nell'anallsi di Levinson e 
quello degli Investlmentl co
me canale del progresso tec-
nlco e qulndl del loro carat
tere sostitutlvo e non addl-
zlonate, generatore dl quella 
dlsoccupazlone che non e roec-
canlcamente assorblbite attra-
verso la politica tradizionate. 
basata sul controllo della do-
manda globale, che aglsce 
sulla spesa pubblica o/e at
trsverso mlsure flscall e mo-
netarte. Nello stesso tempo 
Levinsoa che addossa alle 
lmprese multinazlonall la re-
sponsablllta dei gravl squlll-
bri sodall, ritiene che que-
ste. portatrlcl della Innova-
zione, siano te sole unlU pro-
duttlve capacl di soddlsfsre 
la domanda allmentate dal 
reddlti orlginati nel terziario. 
Infatti la formazlone del pro-
dotto naclonate lordo vlene 
attritoutta per 11 90% alia tec-
nologla e al capitate. 

Questa stlma che Levinson 
si guarda bene dal valutare 
erlUcamente non ttene conto. 
sempre per restere sul piano 
ttusntltatlvo '• d'anallsi. delta 
quantlta delle rlsorse imple-
gate per la rlcerca scientifica, 
per la preparazlone del nuovo 
tlpo d! lavoratore rlchlesto e 
nel settore produttlvo e In 
quello del servizi a carlco 
della comunltA e di cul si 
appropria Ilmpresa multlna-
zlonale generando tra Taltro 
dlseconomle esterne II cul co
sto. come In una splrate. va 
dl nuovo a carlco della so
cieta. 

Dario D* Luc* 

•'•' DiaARZANTI si conslglla 
la •« Enciclopedia dell'Arte », 
un volume fittlssimo cul han
no collaborate storici e crl-
tlcl d'arte italiana; (880 pp., 
5.500 voci, 1.200 HI. a color!, 
L. 4.200), un libra che man 
cava e che, nonostante le la-
cune e le vocl non messe a 
fuoco qua e la, rlsulta bunn 
strumento dl lavoro e consen-
te dl consultare agevolmante 
le vocl riguardantt 1 pittor), 
gli scultorl, gli architettl; le 
artl decorative; le scuole e i 
movlmentl; I teorlcl; 400 ar-
chltetture d'ogni tempo; i 
grandl musei del mondo; 1 ter
mini artistlci. -. :i v i 

;!V Con ' grande * giola '' dell'oc-
chlo e del penslerl si sfoglla 
la strenna degli EDITORI 
RroNITI «Antologia degli 
scritti' sull'arte^ curata 
dal poeta Paul - Eluard ed 
usclta In Francla l'anno scor
so a venti annl dalla sua mor-
te (prefazlone di Jean Mar-
cenac, p.. 360. 197 tavole a co-
lorl e in bianco e nero, lire 
15.000). Anche selezionando gli 
scritti degli artistl dl ognl 
tempo Eluard, come nella sua 
sublime lirlca, si propose dl 
creare entuslasmo e dl un ll
bro d'arte ha fatto un libra 
dell'arte della vita. In tre ca-
pltoll («I fratelli veggenti», 
« Luce e morale » e tiLa pas-
slone dl dlpingeren) ^ vlene 
esaltata la consapevolezza de
gli artistl creator! In un 
processo conoscltivo, formatl-
vo e espresslvo delineato co
me una « nostalgia della luce 
to tale» da parte dell'uomo. 
come una lotta per tenere de-
ste l'attenzione, 1'intelllgenza 
e la vlgilanza. 

Altra antologia, e straordl-
naria, dl scritti sull'arte e 
quella pubblicata da MONDA-
DORI nel Meridiani: « Rober
to Longhi, Da Cimabue a Mo-
randia (pp. 1.137, con prefa
zlone dl Gianfranco Continl e 
un'antologla ciitica su Longhi 
scrittore, lire 8.000). Sono qui 
rlpubbllcati una clnquantina di 
saggi fondamentali, alcunl as
sai rari, dello storico dell'ar
te ltallano che plUra fondo 
ha arato strati e spessori 
dell'arte Italiana congelati per 
secoll dall'abitudine vlsiva e 
critica e da una miopia stori-
co-culturale che si pud definl
re di, classe. Rltroviamo il 
Qiudlslo sul Duecento e Giot
to spazloso, la pittura bologne-
se.e Piero della Franceses, 1 
Fattl di Masolino e di Masac-
cio, l'Officina - Ferrarese, < la 
miniera degli scritti caravag-
geschl. r 

Sempre del Longhi SANSO-
NI presenta *Lavori in Vol 
padana» (VI volume delle 
opere complete, pp. 551 con 
201 ilL, lire 30.000), «La pit
tura umbra della prima meta 
del Trecento* — sono le di
spense del corso universita-
rio del 1953 54 redatte da Mi-
na Gregori — (pp. 44. 147 ill., 
lire 4.500) e la bibliografia dl 
Roberto Longhi a cura dl An 
tonlo Boschetto. -
' DE DONATO ha rlstampato 

• Storicita dell'arte classica* 
di Ranucclo Blanch! Bandinel-
11 (pp. 480, 200 ill., lire 10.000) 
il libra cne inauguro un nuo
vo modo di vedere i'arte clas-
slca e che, recentemente, ha 
avuto 11 segulto con «Varte 
romana al centro del potere » 
e «Lo fine dell'arte anticaa 
(Riszoll gia Feltrinelli). -

Infine, i Tutti gli scritti» dl 
Wassily Kandinsky. un prezloso 
volume che segue gli scritti 
di Boccioni, a cura dl Phi
lippe Sers, che vlene pubbli-
cato da Feltrinelli (pp. 321, 
illustrate, lire 15.000). Libra 
fondamentale dove figurano 1 
saggi «Punto e linea nel pia
no - contributo aU'analisi de
gli elemenU pittorid*, molti 
artlcoll teorlcl presentati nei 
caplteli *La grammatica del
ta creazione » e «11 futuro del
ta pittura». Importante per 
megllo conoscere Kandinsky. 
che fu con Mondrian il mag-
giore pittere e teorlco della 
pittura astratta, 11 Ubro lo e 
anche per la generate llluml 
nazione che fa delle ragionl 
ideologiche e delle rlcerche 
pittoriche dell'astrattismo con 
temporaneo,' e non • solo dl 
quello «gestua!e » e « musl 
cate» che ha preso l'avvlo 
dalle Idee e dalle opere del 
maestro russa 

; FINLEY, c La democrazia 
,' degll antichl e del moder-

:\, ni », Lalerza, pp. 110, L. 1000 

(Antonio Sacca) — In que
sta breve' raccolta dl confe-
renze sono trattatl tern) dl no-
tevole lnteresse e ancora irrl-
soltl, che possono essere rlas-
suntl In una domanda: fu plu 
democratica, nella sostanza, la 
societa greca o quella attuale? 
Finley non ha dubbl: furono 
1 Greet che, quando lo voile-
ro. seppero essere democrat!-
ci nel vero senso della parola. 

E infatti gli atenlesi, che dl 
loro si parla. non solo resero 
parteclpl la masslma quantl
ta dl cittadlnl alia formazlo
ne delle leggl. non solo ebbe-

' ro flducla nell'uomo come ani
mate politico, non solo resero 
revocablle ognl car lea pubbli
ca, ma rlusclrono a stablllre 
dei meccanisml dl autodlfesa 
della polis tali che 11 solo so-
spetto dl essere un attentato-
re alia liberta votava un cit-

tad I no aU'eslllo ^ostraclsmo). 
Secondo Finley gli atenlesi 

vlssero una staglone Irrlpetl-
bile: Atene era una plccola cit
ta. e la vita vl si svolgeva sen
za che si verlficassero drastl-
che differenze social! tra 1 cit
tadlnl. f 
' Conslderando la situazione 
odlerna. Finley sostlene che 
una democrazia dlretta nome 
al tempi della citta dl Perlcle 
sarebbe Inconceplblle. E* oer 
questo. egll conclude che og
gl slamo costrettl a delegare 
ad altri la funzione politica, 
allenahdo la democrazia. SI 
tratta dl tesl note, quelle di 
Finley, e plu serlamente trat-
tate da altri. E' - comunque 
strano che nelle sue concluslo-
nl Finley non tenga In alcun 

• conto II ruolo svolto dal parti-
tl pollticl nelle democrazle 
mode me. La strada per una 
nuova democrazia non deve es
sere cercata oggl negll lstltutl 
glurldlcl tradlzlonall.. 

Tornano i personaggi del Pioniere 

Dario Micacchi 

• • c II Pioniere», ed. D Pio-
.'• niere, pp. 160 tutte a colori. 

• L. 3.5oo. ; : ' - . . ; , 
l(Darid Natoli) Chlodlno, Cl-

pollino.' Buffalo Bill e, natu-
ralmente, . Atomlno;' r genenv 
ziorie- dl personaggl di un 'fu
metto Italiano del tutto partl
colare; esemplo pressoche 
unico dl un tentativo demo-
cratlco e popolare che ha rari 
precedent! in qualche fumet
to della Reslstenza e, pur-
troppo, quasi nessun succes-
sore fino ai glorai nostri. 
Sono 1 - personaggl del setti
manale II Pioniere, pubblica-
to fra 11 1950 ed 11 1962 quan
do ancora 11 comic non era 
ne argomento dl studio ne 
di parti colari rlcerche grafi-
che. Quel personaggl tornano 
oggi in una coraggiosa inizia-
tiva editoriale sostenuta dal
la passione di Dina Rlnaldl, 
gia direttrlce — insieme a 
Gianni Rodarl — del vecchlo 
Pioniere: un volume ne rac-

coglle Infatti alcune delle sto-
rie, promettendo oltretutte 
succisslvl appuntamentl. . 
, Malgrado gli annl che in 

qualche caso, inevitabilmen-
te,-non-;Sono, passatl invano, 
11 volume si,.raccomanda pro-
prio per lb sforzo collettlvo dl 
cui testimonia e al quale die-
dero partlcolare vlgore le sto-
rle create dalle.due coppie 
domlnantl . del settimanale 
Marcello Argllli-Vinlclo Berti 
(Chlodlno, nella illustrazione, 
e Atomlno) e Gianni Rodari-
Raoul Verdini (Cipollino, 
Chlcchirlcchio, Lola e Cali-
mero). Si aggiunga ancora 11 
recupero storicamente • cor-
retto della - vicenda western 
di Buffalo Bill (testi di Pao
lo Bracaglla e disegnl dl Clau-
dlo Onestl), le collaborazioni 
di Ada Gobetti. Dina Bertoni 
Jovine, Dlno Platone, Vito 
Sansone e si avra una idea 
puntUale del valore delVdqui-
pe dl altera e dell'interesse 
della slntesl che ce ne viene 
offerta oggi. 

Tutta fantascienza 
(Redaz.). H filone della fan

tascienza, date per morto da 
tempo, prosegue puntualmen-
te con la sua produzione. 
Aral, In queste settimane ha 
segnato un grasso punto a 
suo vantaggto con la pubbll-
cazione, awenuta per I tip] 
di Sugar dell'opera complete 
di Lovecraft 
Alle collane che da annl re-
golarmente, d uiformano sui

te novita (fra queste collane 
«Andromeda» di Dall'Oglio 
che e glunta al nono volume 
con «Zoo-fantascienza», pa
glne 357. L. 4.000) si e ag-
giunto un sagglo, stampato 
da Fabbri, dovuto a Jean 
Gattegno («Sagglo sulla fan
tascienza », pp. 110, L. 1J00) 
nel quale sono trattatl slste
ma 11 camente autorl e temati-
che della fantascienza. 

40 autori per una storia del mondo 
' c Storia del mottdo*, a cu

ra di John A. Garraty e Pe-
• ' ter Gay. Mondadorl. 3 voll. 

di 1164 pp.. L. 5 000. 

(Redaz.) — • StimolaU dal-
l'esempto di Leopold von Ran-
ke che - cent'annl fa lavoro 
alia realizzazione di una 
«Storia universale», 1 qua 
rants autori; tuttl statunlten-
si, hanno scritto questl testl 
che si lntersecano come gli 
element! partlcolari di on 
meccanismo complesso. Qua-
ranta studiosi rlescono, con 
tuttl I dlfettl dl impostszlone 
e anche Ideologic!, a dare un 

quadra della storia dell'uomo 
plu di quanto non possa fare 
un solo studloso, se non altro 
per owie ragionl di mole di 
lavoro. Ci sono voluti sette 
annl per avere 11 testo defi-
nltlvo e complete: quello che 
adesso Mondadorl ha fatto 
tradurre per il lettore italiano 
negll «Oscar studio». Cosl 
in poco piu dl mille paglne, 
entro 1 marginl dl cinque 
grandl period! che vanno dal 
«mondo anticoa al « mondo 
modemo*. ecco la storia del-
l'umanita. E* un buon stru
mento dl Informazione e di 
consultazlone. 

TESTI DI CRITICA LETTERARIA 

Pomianowski polacco e russo 
Due suoi inedifi sono usdfi da poco: una «Guida alia modema lefterafura polacca » e un saggio su Babel 

'iM^&^$^^ 
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' JERZY POMIANOWSKI, 
lOaMi alls wwSsiwa W t * 
ratsra sslsccs», Bulxoni. -
pp. S I . L. IJOf. 

JCKZT POMIANOWSKI, 
clsasfc aster *, La Nuova 
Italia, pp. 17. L. S6f. . 

Lo scnuora polacco Jersy 
PomlanowskL che In questo 
periodo vlve in Italia, na pub 
bllcato quasi contemporanea 
mente doe opens criucne, bre-
vi ma ecualinente degne dl 
attentions, Hon ultimo, moil vo 
dl interssat In entnunbl I casi 
» U carattere clnedlto* del 
dus lavorL ens si presentano 
in ana carta misura eoms 
qoalcosa dl nuovo su entrain 
bl fll anjomsnU. -

La mtsrasnrm polacca del 
nostro secolo • ancora poco 
conosciute da ool, anche se 

^b^^^A^^'-

— come scrtve l'autore — 
essa «fa spesso notisias. D 
primo del due volumi — che 
e per mete composto da una 
sintetlca scelte antologica di 
poet! contemporanei. egregla 
mente tradottl — ce ne offre 
uni vtstone panoramlca, cor 
redata da un costante rlchla-
mo alle vlcende politiche e so-
ciall, che ne hanno accompa 
gnato e condizionato lo svi 
luppo. L'opera non e tuttavls 
sempllcemente lnformatlva 
Essa parte da due requisltl 
entnunbl neceasari In casi del 
genere: una conoscenza dlret
ta e approfondlta della ma 
terla, un aroore slncero per 
cl6 che essa rappresenta An 
che la sola utllita, che e pro
pria del suoclnto manuale 
(questo 11 llbro. In un certo 
senso, vuole essere) dlventa 
altera qualcosa di plu Impor

tante: strumento per Indurre 
alia riftessione su un terns, 
che e oggi nostro comune pa-
trimonio culturale. > 

Lo stesso vale, benlnteso, 
anche per Babel', dl cul Po
mianowski e stato traduttore 
in polacco. L'opera sua 6 or
mal note. Anche I saggi critic! 
su dl lui non mancano. E* la 
prima volte tuttavia che ne 
appare uno tn un volumetto 
autenomo Non si tratta. del 
resto, dl una sempllce anallsl 
dells sua arte, che e fra te 
piti vallde — se non la plti 
vallds In assoluto — che cl 
stsno state date dalla rivolu
sione russa. II saggio asplra 
ad essere nello stesso tempo 
blografla e ritratto dello scrit. 
tore Esso d fornlsce, tra l'al
tro, alcune Informaxtonl, si-
nora non pubbllche, aull'srre-
sto dl Babel' • sulla sua 

tragica fine nei camp! stali-
nianl. Lo scritto si spre inoltre 
con i'appassionate rievocazio-
ne che di Babel' rece Ilja 
Ehrenburg nove annl fa a 

0 6 che esce da queste pa
glne, e non solo un tribute 
al valore e all'influenza del 
cetebre scrittore russo nella 
cultura modema, ma una ri-
costruxione umsnisslma e vi
vace della sua flgura, della 
sua tnesauriblte e mal soffo-
cablle passione di conoscenza 
degll uomini. quella passione : 
che non solo gli detto I'Arma-
ta a cavallo. ma lo port6. ad 
esemplo, a vlvere la coltetti-
vlztaslone in mezzo al conta-
dlnl del suo paese, alia rlcerca 
dl un'opera che poteva essere 
scritte e non to fu, 

g. b. 
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