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NABRATORI 
ITALIANI 

Torna un 
importante 
Vittorini 

Rlstampato da Einaudi, 
dopo aicuni anni, «« Con-

, versazione in Sicilla» il 
romanzo pi6 signlfkati-

. vo dello scrittore 

ELIO VITTCKINI, t Conver
sazione in Slcllla », Einaudi, 
pp. 198, L. 3000 

Rlappare, dopo aicuni anni. 
« Conversazione in Sicilia », il 
romanzo piu significatlvo del-
la produzlone vittorinlana, per 
unanime giudizio critlco e per 
espressa predilezlone dell'au-
tore stesso. • . 

Nonostante l'acrimonia con 
cui aicuni settori del la glovu-
ne critica hanno tentato dl re-
spingere il fenomeno-Vlttori-
ni entro i marglni angustl del-
la provlncia tozzlana (cioe to-

scaneggiante), e, dunque, del-
l'intellettuallsmo populista, il 
valore di quest'opera, datata 
e doverosamente databile nel 
clima chiuso e sciovinistico 
degli anni trenta, risulta oggi 
anche piu evldente alia luce di 
un rinnovamento letterario 
che innesta l'esperlmento lln-
guistico nel tessuto vivo del-
la problematic^ storlca. 

E' owlo che, reagendo alio 
lnizio all'osflttica arcadia no-
vecentesca e sviluppando pol 
il suo discorso in una tempe-
rie culturale fervida ma teo-
ricamente dimessa, Vittorini 
abbia elaborato > una ricerca 
non lineare ed uniforme, den-
6a al contrario di «a capo», 
di entusiasmi non sempre con-
divisibili ed abbia proceduto 
— in breve — piuttosto per 
progetti che per raggiungi-
menti. • Tuttavia la cronaca 
della cultura degli ultimi tren-
t'anni e tramata proprio da 
opere scaturite da quello svi-
luppo a zig zag che permet-
te, ad esempio, di porre Vit
torini sia alia base dell'espe-
rimento neorealista, con i 
«Gettoni», che nel quadro 
delle antltetlche rlcerche di 
avanguardia pubbllcizzate dal 
« Menab5 ». 

Questo perche il discorso di 
Vittorini, mosso agli esordl da 
•un'urgenza di rompere i con-
fini paesani per approdare a 
mediazioni piu ample, ispani-
che ed anglo-americane, dove-
va naturalmente configurarsi 
nel vivo delle avanguardle al 
cui progresso aveva fatto ri-
ferimento fino dagli anni' di 
Solaria (non a caso a Conver
sazione in Sicilian apparve a 
puntate sulla citata rivista fra 
il 1938 ed il 1939). Se l'auto-
nomismo nei confronti della 
gestione politica della societa, 

. derivato dalla presunzlone che 
. la cultura in se possa assu-

mere vui ruolo decisionale tra-
' mite le sue strutture interne 

(tecnologiche). appare oggi 
come: contraddizione auperata 
insieme all'equivoco crociano 

- che comportava, non signif ica 
tuttavia che sia da accanto-
nare anche la concreta pratl-
ca letteraria da cui questo as-
sunto, tendenziosamente, -sca-
turiva. 

Infatti il romanzo conserva 
ancora una sua validlta di 
modello proprio perche dedu
ce da un'estrema semplifica-
zione dialogica e simbolica 
una trama invece assai com-
plicata: e, insomma, lo scio-
glimento di un nodo e, innan-
zi tutto, il recupero della pa-
rola lungamente umiliata en
tro i limiti deU'esercizio reto-
rico tradlzlonalista imposto 
dal fascismo. 

Non si deve credere che la 
irmovazione formale, peraltro 
predominante, annulli i riferl-
menti sostanziali con la sto-
Tia: al contrario, fu proprio 
la guerra di 8pagna, che per 
Vittorini fu trauma e passlo-

• ne anche individuale, « a farlo 
precipitare In questa corsa 
verso il nuovo perenne, ver
so la rivoluzione eterna della 
ragioneo, come scrive Bo sul 
recente numero monografico 
de II Ponte. Ed e per dare 
corpo a questi «astratti furo-
ri» che nasce il discorso sul-
l'esperlenza inimitabile di una 
estate siciliana, di una stagio-
ne in un sud che avrebbe 
anche potuto chiamarsi * Per
sia o Venezuelan: una pro-
vincia. cioe. diversa da quel-
la naturallstica, verghiana, 
ma non per questo cartacea 
come risulterebbe da critici 
piu incitatori che citatori. 

Infatti, se questa Sicilia non 
e rappresentativa di un habi
tat naturalistico ma di un sud 
planetario, l'uomo che vi rltor-
na non e un qualsiasi prota-
gonista, ma lTJomo tout court. 
Eppure, e questo e il risvolto 
piu costruttivo, ITJomo in que-
stione e l'lntellettuale meridio-
nale che dal viaggio a ritroso 
dal nord al sud, dal presente 
al passato, dal mondo tecnolo-
gico a quello pastorale, fa sea-
turire la scintilla della poe-
sia: una scintilla non conso-
latoria, come potrebbe esse-
re quella quasfmodiana, ede-
nica. ma volta al recupero dei 
ccoltelli e Tacqua viva* sici
liana per gli eastrattl furo-
ri» del nord. Ed e questo il 
sud dei confinati a Ventote-
ne che, fra il 1940 ed il 1945, 
lessero «Conversazione in Si
cilia* e vi si riconobbero; il 
sud scosso dal simbolismo di 
f rontlera di uno scrittore che 
ritrovava, oltre il naturale stu-
pore poetlco, la forza e la 
forma di essere se stesso e di 
congetturare un'utopia illumi-
nista. Che, poi, questa cari-
ca astrattiva abbia sempre 
piu divaricate la forbice nei 
confronti della prassi, cid con-
ferma 1'amWguIta di fondo 
della letteratura postresisten-
riale sperimentalLsta. D'al-
tronde, non si tratta solo di 
un «vlzlo letterario J» poiche, 
come ebbe a scrivere Vitto
rini in «Le due tensioni*. 
«non pud esserci che eufe-
mlsticamente realismo™ dove 
la cultura e aperta»: Infatti 
il suo discorso approda ad un 
reallsmo CTMCO che, in quan-
to tale, perde 1 connotati tlpl-
cl del realismo ortodosso, de-
scrittivo. 

Franco Man«scalchi 
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STOMA DELLA SCIENZA 

Nacque in Egitto 
la caccia ai microbi 

Una«slrenna»audace e interessante: la nascita e I'evoluzione della 
ricerca biologica nel campo della microbiologia e della parassitologia 

La scienza 
per i piu 

piccoli 

(Redas.) — La redazione del 
« Calendario del popolo », che 
vanta un'esperienza trenten-
nale nel campo della cultura 
popolare, ha dato vita ad una 
collana di divulgazione sclen-
tifica dedlcata ai bambini da
gli 8 ai 12 anni. I testi, di 
famosi autoii ungheresi di let
teratura per rinfanzia, pur ri-
spettando il rlgore scientiflco, 
sono di facile e stimolante 
Jettura, portl alia fantasia del 
bambino come un'avvincente 
fiaba: le illustrazioni, dl ait-is-
simo ilivello, sono un utile com-
plemento dei testi. La collana 
che si chiama « La Rondtne » » 
e edita da Nicola Teti che ha 
gia pubblicato aicuni titoli: 
«Orme. piste e tracce». sugli 
animali selvatlci e la loro vita 
nei boschi; «Acrobati dell'ac-
qua», sul mondo multicolore 
dei pesci; «Mlnuscoli costrut-
tori di palazzi » sulla vita delle 
formiche e delle api, «Le av-
veoture di un atomo di car-
bone» (da cui e tratta l'illu-
strazione che pubblichiamo) 
che segue il vagabondare di 
un atomo in un viaggio che 
non ha mai fine. Ogni volu-
metto con copertina cartona-
ta e molte illustrazioni a co
lon costa L. 1500. 

GIUSEPPE PENSO, «La 
conquista del mondo invisi
ble »,' Feltrinelli, pp. 385, 
L. 10.000 

E'. veramente una strenna 
libraria il volume che la ca-
sa editrice Feltrinelli presen
ts oggi ai cultori della sto-
rla della scienza, offrendo iu 
possiblllta di rivivere e se-
gulre la nascita e la evoluzio-
ne della ricerca biologica nel 
campo della microbiologia e 
della parassitologia. ° 

Oggi che le prospettive a-
perte dalla scienza moderna, 
con l'aiuto dl una avanzata 
tecnologia fanno intravve^dere 
la possibllita di interpretare 
su basi chimlche e fislche il 
fenomeno della vita, acqulsta 
un nuovo interesse ricostrui-
re il lungo cammlno che ha 
portato l'uomo attraverso i se-
coli alia scoperta del mondo 
lnvlsiblle dei parassitl, del mi
crobi, dei virus, in una vi-
sione d'insieme articolata su 
aspetti e culture delle piu di
verse epoche e dei piu diversi 
paesi, dagli albori della civil-
ta al giorni d'oggi. 

Con una narrazione aned-
, dot lea che collega aspetti e cu-
riosita storiche e rare docu-
mentazioni, questa preziosa 
ricostruzione, frutto di una 
lunga e minuzlosa ricerca, ini-
zia dalle prime osservazioni 
casuali, sulla parassitologia in 
Egitto, cui seguiranno le pri
me interpretazioni su basi teo-
logiche, dai tempi in cui me-
dicina e religione non aveva-
no confini ben definiti e la 
malattla si confondeva con lo 
splrlto del male. E sono le 
malattle che generano 1 ver-
mi parassitl, e non I vermi a 
provocare la malattia, confon-
dendo cosi causa ed effetto. 
Vincere la malattia e stata 
sempre una meta da conqui-
stare per l'uomo e nell'antlco 
Egitto, dopo gli esorcismi, le 
malie, i riti magici ecco ap-
parire le prime ricette di una 
farmacopea frutto di una ri
cerca scientlfica, alcune delle 
quali sicuramente valide an
cora oggi, come quella del ver-
mifugo a base dl corteccla dl 
melograno. 

Se la parassitologia nasce 
in Egitto su basi essenzial-
mente religiose, pur con mo-

menti di vera oggettivita scien-
tifica, il concetto di contagio 
viene scoperto in Israele, an-
ch'esso su basi teosofiche e 
con aperte contraddizioni per 
le quali la malattia colpisce 
il peccatore, ma pu6 passa-
re dal malato al sano, dal pec
catore all'innocente: conse-
guenza di questa osservazio-
ne fu «l'isolamento degli im-
puri». Ma nell'antica India 
si inizia a comprendere come 

SAGGI DI PSICOLOGIA 

II ping pong 
del piccione 

DONALD E. BROADBENT, 
c II comportamento », Fran
co Angeli, pp. 224, L. 3800 

II prof. B. P. Skinner del-
lUniversita di Harvard studio-
so del comportamento umano-
animale e illustre pedagogi-
sta scopri nelle sue rlcerche 
condotte su alcune specie di 
animali inferlorl, che era pos-
sibile insegnare compiti an
che assai complessi ai pic-
cionl ad esempio, usando « rin-
forzi selettivi n che indirizzas-
sero e condizionassero posi-
tivamente il processo di ap-
prendimento dei fortunati vo-
latili. I suoi esperimenti fu-
rono arlnforzati» da magni-
fici risultati e, afferma E. B. 
Fry in un libro edito in Ita
lia nel 1969, fu po&sibile «In
segnare ai. piccioni a gioca-
re a ping-pong». Queste teo-
rie di B. F. Skinner sull'ap-

prendimento degli animali in-
feriori furono applicate ad 
alunni di alcune sculoe ame-
ricane e costituirono le basi 
sperimentali della « pedagogia 
skinneriana ». 

Non intendiamo eviden-
temente liquldare il libro di 
D. E. Broadbent senz'altro di 
ben altra serieta e accortez-
za ne gli innumerevolj studi 
sul «comportamento», che 
stanno conoscendo da qual-
che tempo In Italia una gros-
sa diffusione editoriale, con 
argomentazioni superflclali e 
comunque solo ldeologiche. E* 
nostra intenzione Invece co-
gliere e far cogliere le gros-
se carenze scientlflche di una 
slffatta metodologia che estra-
pola dagli animali inferlorl 
alcune caratteristiche del lo
ro processo di apprendimen-
to che vengono poi ritenute 
assiomaticamente specifiche 
anche deU'essere umano. Non 
ci meravigHeremmo che nel-
l'uomo cosi « biologizzato » e 
« destoricizzato », fosae riscon-
trabile il concetto o l'istin-
to di «territorio» che aicu
ni gruppi animali mostrano 
di possedere contrassegnando 
e difendendo lo spazio di ter-
reno in cui vlvono, oppure 
raggressivita omlcida e la ge-
rarchia a naturale» propria 
della organizzazione oomuni-
taria di alcune specie. Non 
estate tuttavia soltanto que
sto oiientamento ne] campo 
deiretologia. 

E* stato aottollneato giusta-
mente da Raffaello Mlsitl sui
te pagine < dl questo stesso 
giornale l'lnteresse degli stu
di di Spitz sul sorriso e sul 
pianto del neonato e quelll 
dl Bowlby suirattaccamento 

• J'^.i•i'i#. J.H.\i, i. '.•? 

del bambino alia madre che 
apermettono di affrontare in 
termini nuovi, piu sperimen
tali e controllabili, fenomeni 
del quali soltanto la psicoa-
nalisi * , proponeva modelli 
esplicativi». Eslstono anche 
degli studi sugli animali roe-
todologicamente piu accurati 
e teoricamente piu interessan-
tl anche dal punto di vista 
della pslcologla umana e del
la psicoanalisi, che verificano 
sperimentalmente nelle scim-
mle, con un procedimento af-
fatto opposto a quello di Skin
ner, alcune caratteristiche 
istintuali - dell'uomo. I 'fa
mosi esperimenti di H. Har
low ad esempio mostrano co
me il piccolo macaco di fron-
te a due madri finte (una 
di ferro con poppatoio, I'al-
tra morbida e calda), scelga 
quella piu protettiva e rassl-
curante che toglic I'ansla e la 
paura ma non la fame. As
sai spesso invece le Ipoteai 
del comportamentismo rlfiu-
tano i dati forniti dalla psi
coanalisi attraverso vl'intro-
spezionev e comunque ogni 
dato Ksoggettivon in quanto 
tale. -

E' perd a nostra awlso Im-
possibile studiare per esem
pio II problema deH'appren-
dimento senza tener minima-
mente conto della realta in-
terpersonale, soclale, cultura
le del bambino, del suo rap-
porto emotivo con I genito-
ri e gli educatorl, delle st!-
molazionl amblentali. Tutti 
quest! dati invece che fan-
no parte delta vita psichica 
interiore, definita simile ad 
una «sea tola nera», e della 
nature « soclale » dell'uomo so
no per I comportamentisti in-
quantificabill e inosservabill. 
Nella pratioa terapeutica que
ste teorie diventano poi puro 
a decondizlonamento » owero 
represslone violenta del sin-
tomo patologioo senza tener 
conto della dinamica «sogget-
tiva» e - quindi ancora una 

volta imperscrutabile che sta 
dietro ogni manifestazione pa-
tologlca. 

Abbiamo in conclusione vo-
luto offrire aicuni parametri 
generali e generici per Inqua-
drare la corrente scientlfica 
di cui questo libro fa parte, 
fermo restando rinteresae del 
volume e la necesslta di non 
ri flu tare In blocco alcune nuo-
ve impostazionl sdentlflche 
soltanto In nome dl una cri
tica sia pure giustificata del
la ideologla che le aottende. 

6 . P. Lombardo 

accanto ad agent! patogeni vl-
sibili, eslstono agenti patoge
ni invlslblli. «I vermi vlslbi-
11 debbono essere ucclsi, e 
per di piQ anche gli invlslbl
li debbeno essere - • ucclsi» 
(da un lnno dell'Atharvaveda). 

Parassitologia e microbiolo
gia hanno origin! remotlsslme, 
ma solo con Ippocrate acqul-
stano una flslonomla scientlfi
ca ed inlzlano quel cammlno 
che attraverso I secoli oscuri 
del medloevo, lo svlluppo me-
dlco-sclentif ico del Rinascl-
mento, la scoperta del micro
scopic ha portato a quelle 

6coperte fondamentall che dan-
no adito oggi, suite basi de! 
risultati consegultl, alle piu rl-
voluzionari« speranze. .• ' 

II libro, che presenta anche 
un eccezlonale spesso sor-
prendente ed In gran parte 
inedito materlale iconograflco, 
cltazionl dl letteratura scien
tlfica, biologica e medica dl 
molte opere dell'antlchita 
classlca greca e romana, del 
testi della medlclna clnese ed 
Indiana, nonche una interes
sante bibliografia completa dl 
tutta la letteratura parassito-
logica e microbiologica di ba
se dagli albori della civilta 
al giorni d'oggi, e sicuramen
te utile agli specialist! ed of-
fre agli amantl della cultura 
una lettura Interessante, gra-
devole ed ins.olitamente origi
nate. • « . • • .••> • 

Laura Chiffi 

CINQUE ANNI A MILANO 
Ullano Lucas trn I fotograll Itallanl i lone il piu 

lineare, II piu preelso e II mono contraddittorlo nello 
uio della macchlna fotograllce come •trumento dl In-
daglne e di « paulono ». Lo dlmoitri anche con II 
I U O ultimo libro: * Cinque anni • Mllano >, con teitl 
dl Ramella e Ermanno Rea (Mutollnl editors - lire 
5 .000 ) . Scegllendo tra ottomlla fotografle, Lucat ha 
messo iniieme le Immaglni drammatlcho e tese dl que-
at! ultimi cinque anni a Milanoi dalla Strega dl Plana 
Fontana alia rUpoita operaia; dalle lotta del movlmen-
to atudentesco alia morte di Pinollii da quella di 
Francetchl a quello di Annarumma, Feltrinelli, del com-
mlssarlo Calabreii e alia atrage di via Fatebenelra-
telll. Lucas ha dedicato II libro al Comltato del glor-
nalistl per la llberta dl ftampa e contro la repressions 

con I'lntemione precise dl dare testlmonlanza al paese 
dei moment! durl e dlfllcill della grande cttta operala. 
Ha fatto dl plui 6 partito dalla Mllano del quartlerl-
dormltorlo dove glungono gli emigrant! del,Sud, per 
pol passare con la macchlna lotograllca attraverso le 
catene dl montagglo dl aicuni grand! ttabilimentl con 

. la volonta di Inquadrare nel loro contesto provocatorlo 
le esplotlonl dl canagllesca violenza fasclsta e antl-

' operala che seguiranno, via via, nell'ereo dl questi ulti
mi cinque anni dl * trama nera ». 

Nella foto: Llcla Plnelll ai funeral! del marlto. 
Sotto, I'assalto dalla pollzla alia Statale. 

w. s. 

STUDI STORICO-CRITICI SUL CINEMA 

« L'ambiguita» di BurTuel 
Due saggi, uno di Giorgio Tinazzi, I'altro di Giorgio Cremonini, che, a diversi li
vely vengono a colmare lo sconceriante vuoto bibliografico sul regista spagnolo 

G I O R G I O C R E M O N I N I , Bu-
nue l» , La nuova sinistra, 
pp. 144, i l l . , L. 1200 
G I O R G I O T I N A Z Z I , e l l c i 
nema dl Luis Bunuel », Pa-
lumbo, pp. 207, i l l . , L. 2500 

; II riconoscimento del valo
re dell'opera di Luis Bunuel, 
nel nostra paese, non risale 
ad antica data. Due esempi 
illustri dell'italico furor crlti-
co riguardanti Bunuel sono 
riportati nel libro di Cremo
nini. Scriveva IPernaldo dl 
Giammatteo {La rassegna del 
film, maggio 1953: a Bunuel, 
al massimo, ci pud interessa-
re come fenomeno in se, pie-
toso manlchlno che ha Invar 
no cercato di essere un uo-
mo. (...) II mlsero B., trom
bone, non ha ne scopi, ne 
proposte, ne idee ». Giulio Ce-
sare Castello, un anno dopo, 
indicava B. come auno fra 
i piu clamorosi equivoci della 
storia del cinema. Nella quale 
B., a ben guardare, non esi-
ste, checche ne dicano certi 
saputelli francesi, amanti del
le parole piuttosto che delle 
ideev. 

Al 1966 rimontano i primi 
due studi rilevanti, di Ugo 
Casiraghi e di Guido Prink, 
sul regista spagnolo. Soltan
to oggi, eccezion fatta per ai
cuni scrim sui slngoll film 
ci Bunuel, 1 llbri dl Cremo
nini e Tinazzl vengono a col
mare lo sconcertante vuoto 
blbliografico. 

II libro di Tinazzi e divi-
so in due parti; un a discor
so » piuttosto personate e im-
presslonistico su bunuel, se-
guito da « schede » critiche di 
tutti i film fino a Tristana 

Secondo Tinazzi. l'aspetto 
piu evidente delle opere di 
Bunuel e il rapporto ambi-
guo tra realta e irrealta. Al-
l'indicazione, sostiene Tinazzi, 
subentra sempre piu la co-
statazione che B. continua a 
muoversi su quel terreno del-
Yambiguita che e la « chiave » 
di tutta l'opera bunueliana: 
dentro alia contraddizione, e 
pur dlstaccato, analista e pro-
tagonlsta, entomologo e dls-
sacratore. Ambiguita: a) nei 
confronti del fattl e della lo
ro rappresentazlone; b) per 
quanto riguarda l'atteggiamen-
to nei confronti di certi te-
mi, quali, ad esempio, la ses-
sualita, il desiderio. la nor-
mallta; c) nel roodo di rap-
presentare I personaggi. Da 
un lato la violenza, come for
za di eversione delle incrosta-
zioni social! che negano l'ca-
mour fou», tema tipico sur-
realista, k> deviano e lo fal-
sificano, dall'altro la recupe-
rabilita dello stato di natu
re tradlto (natura come sen-
so dell'infanzia, il mito sur-
realista del paradlso perduto). 
E ancora: da una parte lo 
erotismo. come proposta di li 
berazione istlntuate dei tabu 
moral! e social!, dall'altra la 
religione, ambedue riuniti in 
un costante richlamo comu-
ne: la morte. E su questo 
tema bufiueliano, dice Tinaz
zi, motivl autobiografici, sug
gestion! surreallste, influenze 
culturall spagnole, richiami fi-
guratlvi si fondono a forma-
re un'ombra costante, un'os-
sesslone battente. L'eros II-
berato diventa principio e fi
ne, forza e distruzione, spin-
ta a thanatos. 

Al discorso di Tinazzi, su 
Bunuel, akjuanto generico e 
contraddittorlo. sembra repli-
care il libro di Giorgio Cre
monini. 

Pur nel suoi limiti e nel
la sintetlclta dell'esposlzione, 
esao affronta i moltepllcl 
aspetU della penonallU e del 
cinema bufiueliano attraverso 
1'analUl e la critica delle fon-

ti. Proprio perche sorretto da 
una metodologia che poggia 
sulla chiarezza ideologica, Cre
monini svolge il suo discor
so su Bunuel in modo omo-
geneo e unitario, evitando gli 
errori di Tinazzi. Rende giu-
stizia agli scritti di Casira
ghi e di Frink, da cui e inam-
missiblle • prescindere (Tinaz
zi li ha evitati, citando per 
contro opinion! critiche della 
Rivista del cinematografo e 
di Letture) per condurre il 
discorso su B. lungo I bina-
ri di una corretta interpre-
tazione storlco-crltica ed este-
tica. 

«Per capire Bunuel — 
scriveva Casiraghi — non e'e 
che - un mezzo: pensare alia 
Spagna. Sembra che B. - sia 
perseguitato call'angoscia dl 
essere • spagnolo, di appar-
tenere ad un mondo ingiu-
sto e immobile. (...) B. non 
se la prende mai con l'uomo, 
ma con le condizioni real! 
che rendono l'uomo un lupo ». 

Dopo l'esegesi dell'opera bu
nueliana divisa per period! 

gli esordi 1929-32 — Il pri-
mo perlodo messicano e gli 
intermezzi francesi 1955 65 — 
L'ultimo Bunuel 1966-70) in 
cui l'autore gla rintraccla com-
ponenti, temi e signlficati, nel
la seconda parte Cremonini 
cerca di fornlre al lettore al
cune chlavi dl lettura utlll 
a decifrare Yambiguita buriue-
Uana: a) la lucidlta e il razio-
nallsmo di B. che escludo-
no la pleta in quanto mo
do inutile dl affrontare la 
realta; b) la devlazione ses-
suale che coincide con l'lm-
potenza e la sconfltta dell'ln-
dividuo; c) i personaggi di 
B. che non si trovano mai in 
contrast© con la societa in 
cui vlvono, ma al contrario 
ne sono perfettamente rappre-
sentatlvl; d) la presenza di 
«cultures (piu che di class!) 
anti teti che: la prima, ellittica-
mente riassunta nella Chlesa 
cattollca, supporto-comple-
mento della borghesia, matrl-
ce essenziale della classe do-
minante, quindi rappresenta
zlone della cultura egemone, 

codificazione • dell'Impotenza, 
serva del capitate; l'altra, quel
la che dovrebbe costitulre il 
suo contraltare In senso dia-
lettico, cioe la «cultura do-
minatan. - • ' 
' Dopo aver sottolineato come 
11 cinema dl B. trace! il ri-
tratto dl un processo stori-
co In corso (la dissoluzione 
della borghesia) piu che del
le component! che determina-
no questo processo, Cremoni
ni accenna al problema este-
tico del cinema bufiueliano. 

Ricordo giustamente che 11 
rifiuto della «tecnica » discen-
de dalle posizione dell'avan-
guardia surrealista degli an
ni ventl, Cremonini coil con
clude: «I1 cinema di Bunuel 
si e liberato dalle ipoteche 
conservatrlci della mlmesi e 
oscllla tra la metafora in chia
ve politica di Viridiana e la 
vivace inventiva di Simeon del 
deslerto, con un momenta rap-
presentato da El angel exter-
mtnador. 

Carlo Di Carlo 

NEL MONDO CATTOUCO 

II «nuoyo» dopo papa Giovanni 
. GIANCARLO ZIZOLA, c Ri-

sposte a Papa Giovanni», 
Colnes, pp. 1M, L. 1500 

11 volumetto, nato con l'in-
tento di verlficare a died an
ni dalla Pacem in terris 11 
senso di un pontificato come 
quello giovanneo di cui tan-
to si e parlato durante e do
po il Concilio, racchiude no-
ve testimonianze diverse (al
cune note perche gia pubbli-
cate) le quali concordano nel 
rilevare la svolta operata da 
Giovanni XXIII per avviare 
un rapporto nuovo tra Chie-
sa e mondo contemporaneo. 

la grande intulzione dl Pa
pa Giovanni — ricorda Pie-
tro Pavan, principale redatto-
re della Pacem in terris ed 
oggi rettore della Pontificia 
Universlta Lateranense — fu 
quella di richiamare tutti gli 
uomlnl (e non solo i cattoli-
ci), in un momenta di gran-
di tensioni intemazionali. a ri-
flettere su un denominatore 
comune: <la coscienza di es
sere persone ». 

Questa veritJt elementare 
ma soffocata nel passato da 
tanti pregiudizi e integrismi 
fu la base su cui fu costruito 
il discorso 'deU'enciclica che, 
rivolto a cogliere cid che pud 

unire e non cio che divide, 
riuscl a cogliere anche « i va-
lori positlvin dl quel movi-
ment! storici (in particolare 
quelll dl Isplrazione marxista) 
prima respinti dalla Chlesa. 

D'altra parte — osserva og
gi Pavan — e inutile negare 
l'evidenza: « I valori positivi, 
se esistono, finlscono con lo 
svilupparsi». 

Per questo riconoscimento 
dei valori degli altii e per lo 
invito rivolto per la prima 
volta a tutti gli uomini (nel 
passato i Pap! si erano rivol-
ti con le encicliche solo ai cat-
tollci) per costruire una so
cieta diversa fondata sulla giu-
stizia e sulla pace — osserva 
Lurio Lombardo Radice nella 
sua testimonianza di marxi
sta — «Ja Pacem in terris 
rappresenta il vero e pro
prio inizio di un'epoca nel 
cattolicesimo *. Questa novita 
— afferma Lelio Basso — «e 
lo sguardo nuovo con cui egli 
(Papa Giovanni) ha guardato 
al mondo. agli uomini tutti, 
credent! e non credent!». 

Lo stato d'animo, U conte
sto eccleslale e storico In cut 
l'enciclica e nata ed il suo va
lore ecumenlco sono ricordati 
dalle testimonianze del card. 

Pellegrino, di Padre Balducci 
di padre Congar e di mons. 
Capovilla che, in veste di se-

gretario particolare, pote segui-
re da un osservatorio privile-
giato come Papa Giovanni im-
piegd i suoi giorni fino alia 
morte. 

Dopo died anni dalla Pa
cem in terris e dalla morte dl 
Giovanni XXIII ci saremmo 
aspettati, soprattutto dalle te
stimonianze di parte cattoll
ca, una spiegazione del per
che. malgrado le evidenziate 
spinte Innovatrici del pontifi
cato che convoco un Concilio 
per aprire e non per chiudere 
un dialogo con il mondo, per-
mangono nella Chiesa e nel 
mondo cattolico, ambiguita e 
resistenze verso il nuovo. 

La testlmonlanza del teolo-
go Chiavacci fa un piccolo ac-
cenno a questo problema che 
viene piu ampiamente ripreso 
da padre Bartolomeo Sorge, 
direttore di Civilta Cattolico, 
commentando le «riflesslonl 
del card. Roy» espresse In 
una lettera a Paolo VI in oc-
casione del decimo annlversa-
rio deU'enciclica. L'analisi, pe
rd. e ancora tutta da fare. 

Alc«ste Santini 

I CLASSICI DEL MARXISMO 

Gramsci contro il fascismo 
ANTONIO GRAMSCI, «Sul 
fascismo*, a cura di Enzo 
Santarelli, Editeri Riuniti, 
pp. 451, L. U N 

Separare dal corpo dell'o
pera dl Antonio Gramsci una 
raccolta degli scritti sul tema 
speciflco del fascismo era un 
rtschio che 1'attualitA politica 
Imponeva di correre. 

Un rischlo perche, piu che 
per altri temi, quello del fa
scismo — nell'analisl delle sue 
component! social!, polltlche e 
culturall — e uno dei motivl 
dl fondo unitarl che si rltro-
va in tutto lo avolglmento e 

nell'evoluzlone del pensiero 
gramsciano. U pericolo di e-
strarre arbitrariamente dalla 
opera dl Gramsci una « voce » 
di questa portata, snaturan-
done di conseguenza lo stesso 

significato politico e ideale, vie
ne evitato in questo volume 
degli Editor! Riuniti grade a 
una soelta non meccanica o 
burocratica degli scritti, che 
seguono invece un coerente 
«discorso* che va dagli artl-
coll prefasclsti waMAvantil to-
rinese, attraverso 1 luddi in-
tervenU polltid su Ordine 
Nuovo fino aU'elaborazione 
compiut* del Quaderni del oar-

cere. 
Anche I'lntroduzione di En

zo Santarelli contribulsoe a 
superare i risen! dl partenza 
present! In un'antologia degli 
scritti sul fascismo di Gram
sci, fomendo gl! element! ne-
oessari alia ricostruzione dei 
• divers! moment! che stanno 
al fondo dt una medesima in-
terpretazione », che — assieme 
alle lesion! sul fascismo dl 
Togliatti — restano ancor og
gi U punto piu alto dell'anall-
si « della critica del fenome
no fascists. , 

f. C 

IN LIBRERIA 

L'eta deirilluminismo 
FRITZ VALJAVEC, « Storia 
dalHIIumlnlsmo », II Mullno, 
pp. 399, L. 5.000. . . „ > - . 

(Vittoria Franco). L'eta dei
rilluminismo suscita ancora 
molto interease negli studlosl 
perchd, secondo 11 Valjaveo, 
quasi tutti I problem! che agi-
tano la nostra epoca sono sta-
ti post! dal «secolo del lu-
mi». Cio spiega il suo tren-
tennale impegno per questa 
Storia che, apparsa In Germa-
nia nel 1061, e l'ultima sua 
opera. L'ottlca nella quale lo 
studioso austriaco si oolloca a 
essenzialmente quella religlo-
sa: le premesse deirillumini
smo vengono rlcercate sin nel 
Medio Evo, e precisamente nel-
l'«lrruzlone» del pensiero a-
rabo In Occldente che altera 
si reallzzd. Con la diffusione 
del pensiero di Averroe in 
Occldente (11 cosiddetto «a-
verrolsmo laTlno », che ammet-
teva rimmortalit& del mondo 
e negava l'immortalita perso
nate) comincld infatti a vacil-

lare l'universalita del cristla-
nesimo e gift Occam operava 
la frattura dell'unita tomlsti-
ca tra fede e ragione. 

La parte centrale del libro, 
: che e anche la piu originate, 
i e dedlcata a un confronto dei
rilluminismo con aicuni grup
pi religtosi: proteetanteslmo, 
cattolicesimo, chiesa orientate 
ed ebralsmo. E' evldente la 
particolare attenzione che lo 
A. dedlca a quest'ultlmo, con-
siderato molto piu vlcino de
gli altrl alio splrlto illumlnl-
stico: gia Tebreo Malmonlde 
nel XII sec, Infatti, ldentlfl-
cava Dlo con la forza raslo-
nale nel mondo. „ 

A parte alcune partlcolari 
conclusionl e anche se 1'inda-
gine viene condotta partendo 
da determinatl presuppostl re-
llglosl, lo sforzo dell'A. di 
cogliere le premesse e gli In-
flussi deirilluminlBmo In tut
ti I paesl europel ed extraeu-
ropel (come l'Amerlca latlna) 
rende l'opera Interessante. 

Guida al featro del '900 
LORENZO ARRUGA, « II 
tealro», Mursla, pp. 319, 
L. 3000 

(Gualberto Alvino) — In 
questo libro, perfettamente 
consono alio spirlto divulga-
tlvo della collana cui appartle-

1 ne, Arruga traccla un profi-
lo, quanto mai sintetlco e per-
tinente, di fatti sequenze e 
personality teatrali del '900 af-
frontando, con una mobllita dl 
Impostazione che trasforma la 
opera quasi In un chlaro e 
gustoso racconto, tanto le te-
matiche e le costanti dram-
maturgiche degli autori mag-
glori, quanto 1 contributl e le 
proposte operative della lun
ga schlera di epigonl, su su 
fino alle recent! esperienze 
del teatro rlvoluzionarlo, o 
sedicente tale, del «Teatro 
di guerriglia», dell'a Off 
Broadway» e del «Living 
Theatre». 

II manuale, perche d'un ma-
nuale si tratta — come av-
verte lo stesso autore — al di 
la di ogni pretesa esaurlen-
temente slstematica, ha il 

sempllce carattere dl una gui
da tesa a «chiarlre lo sfor
zo perenne del teatro d'ln-
terpretare e dl camblare il 
mondo », a fornlre « una trac-
cia orlentatlva che informl chi 
s"interessa del nostro tempo e 
del suol grandl temi — scri
ve Arruga — su come il tea
tro li abbia toccati ed inve-
stiti e reinventati e alimenta-
tl proprio In questo teatro». 
Oblettlvl, questi, come si ve-
de, important! e necessarl, 
che l'autore elegantemente 
persegue in uno svolgimento 
linguist Ico di sobria immedla-
tezza, quasi mai perd rinun-
ciando alia preclsione tecni
ca e alia dignita espressiva. 

Ma la parte forse piu inte
ressante del libro 6 l'ultima 
in cui, sempre mantenendosi 
lucido e personate, Arruga rle-
sce a sobriamente orlentarsi 
nella descrizione della crono-
logia e delle opere intricatis-
sime e spesso confuse della 
cultura underground mondla-
le, dimostrandosi setettore 
abile e disincantato dinanzi al
le vacue suggestion!. 

Naturalista sulle Alpi 
A.A.V.V . , «Guida del natu
ralista nelle A l p l » , Zanlchel-
I I , pp. X I V + 3 3 6 , 148 111., 
L. 6800 

(Ello Fossa) — Un esame 
globale delle Alpl, sotto 11 pro-
filo naturalistico, non estate-
va ancora; e quindi va segna-
lata come utile l'inizlativa del-
l'Editore Zanichelli di tradur-
re questa Guida opera dl un 
valente stuolo dl studios! fran-
co-svlzzeri. 

Le component! prese in esa
me sono: la geologia (J.P. 
Schaer), II clima (P. Veyret), 
la flora (C. Faverger), la ve-
sretazione (id.), gli InsettI (P. 
C. Rougeot), i vertebrati infe-
rlori (R. Hainard), gli uccel-

II (O. Paccaud), 1 mammife-
ri (R, Hainard), le attlvlta 
umane (O. Paccaud) ed 1 par-
chl nazlonall. 

Bl tratta in sostanza di un 
testo con serieta, scientlfica 
ma con intento dlvuigatlvo, 
anche per il corredo grafioo e 
fotografico. • 

L'unlca pecca del libro, da 
un punto di vista italiano, e 
l'ottlca prevalentemente oltre 
alpina che viene adottata, sic-
ch6 una serle dl fenomeni e 
manifestazionl naturali vengo
no descritti rlferendosl a to
ne poco note oppure ad un 
versante geologlcamente me-
no affascinante di quanto non 
appaia (e non sia) quello no
stro, a sud delle Alpi. 

Titoli di narrativa e poesia 
(Redaz.) — Una breve nota 

per il lettore che ha fretta, 
una segnalazione di aicuni H-
bri di narrativa e poesia, nuo
vi o riedltl, usciti In questi 
giorni. 

Comlnciamo con una lode-
vole iniziativa di FABBRI che 
pubblica nella collana aClas-
sioi della societa ltaliana» 
quel a Fermo e Lucia » di Ates-
sandro Manzoni (pp. XXVIII 
+ 576, L. 4500) la stesura che 
precedette 1 Promessi sposi. 
EINAUDI ha rlstampato una 
specie dl «capofila», usdto 
20 anni fa da Guanda: si chia
ma Misteri dei minister!, di 
Augusto Frassinetti (pp. 294, 
L. 4000). Moltl lo rlcorderan-
no: era il libro che «demo-
liva» quel nuclei kafklanl 

(come dice oggi Calvino nella 
pxesentazione all'edizione ei-
naudlana) della burocrazia ita-
liana. 

Da FELTRINELLI, In edi-
zione eoonomica (pp. 370, Ure 
1500) rlappare II be! libro del
la Plvano Poesia degli ultimi 
americani una versions italia-
na con testo a fronte di 29 poe-
ti USA, da Ginsberg a Ke-
rouac, da Ferlinghetti a 
Whalen. — - -., . , , • 

Mario Signorino ha scritto 
per la collana « Sottoaccusa» 
di FABBRI 11 massacro di Bar
celona (pp. 148, L. 1000) un 
testo-documento sui tragici 
fatti del maggio 1937 nella 
grande citta spagnola, duran
te la guerra civile. 

Una tragica vicenda del '43 
ENZO DE BERNART, < Da 
Spalato a Wietzendorf s, 
Mursla, pp. 190, L. 3500 

(Marcello del Bosco) — H 
sottotitolo del libro e « Storia 
degli internati militari Italia
ns B: e in effetti si tratta di 
una documentata, sofferta, 
rievocazione delle tragiche vi-
cende della divisione « Berga
mo ». che nel'43 si trovava 
di stanza a Spalato. Sfilano, 
in queste pagine, la confusio-
ne e l'incertezza che domina-
vano negli alti comandi dopo 
1*8 settembre; l'eccidio di 49 
ufficiali italiani da parte del
le SS della divisione vPrinz 
Eugen»; il rifluto della gran 
parte degli italiani a colla-
borare con 1 nazisti, scegllen
do piuttosto la prigionla; e 

infine gli orrori dei camp! di 
concentramento In Polonia e 
In Prussia. Vi e inoltos una 
appendice ricca di document! 
inediti, che precisano le ciroo-
stanze narrate. Lo scopo prin
cipale di de Bernart — auto
re insieme a Ruggero Zan-
grandl e Luigl Squarzina del 
lavoro teatrale « 8 settembre » 
— e comunque quello dl met-
tere in luce come attraverso 
la retorica del regime, l'esal-
tazione dl falsi «valori*. si 
cercasse di trasformare ml-
gliaia di italiani in dodli stru-
menti dei nazisti. E nonostan
te questo la presa di coscien
za, da parte della maggio-
ranza dei giovanl, della fero-
ce natura del nazlsmo, e del
la necesslta dl ribellarsi, an
che a costo della vita. 

La crisi del Rinascimento 
E. SCARANO LUGNANI, 
• Guicciardlni e la crisi 
del Rinascimento », Laterza, 
pp. 173, L. 2091 

(Gianfranco Berardi) — Fra 
gli ultimi cestrattin economid 
della «ULv questo va segna-
lato perche offre' materlale 
interessante per comprendere 
11 tramonto degli ideal! repub-
blicani della « citta-stato » nei 
quadro piu generate della fi
ne deU'ihdipendenza del siste-
ma degli stati italiani cosl 
come si era stabilito nella se
conda meta del secolo XV. II 

_centro e dato soprattutto da 
"problem! storiografici e di 
jpenslero politico. Piu di una 
meta dell'opera e dedlcata * 
Francesco Guicciardlni, di cut 
si rllevm un peaslmlsmo cosl 
radicate tale da escludere, da 
un lato, «ogni spinta posltlva 

aU'azionev e da evltare, dal
l'altro, a ogni inflessione mo-
ralistica ed ediflcante*. Am-
pio spazio e anche eoncesso 
a! problem! dello stato e del
la storiografia a Flrenze du
rante e dopo la caduta della 
repubblica sicure le pagine 
dedicate a Donato Glannottl, 
rultimo cancelliere, di cui ri-
corre il quarto centenarlo del
la morte.' H volume si con
clude con slntetici paragrafi 
su Camilk) Porzio e Paolo 
Grovlo. Quest'ultlmo, conside-
rato da moltl critici ntent'al-
tro che come «scrittore vena-
le e ricattatore », e proposto In 
chiave piu articolata e com-
plessa, come un «t Intervlsta-
tore e reporters curopeo le 
cut opere offrono un'impor-
tante documentaiione 
lfcUlca. 
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