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LETTERATURA 

Tradotto in Italia «II Maestro e Nlargherita» di Michail Bulgakov 

Un romanzo-rivelazione 
della letteratura sovietica 
Scritto negl i anni trenta, esso e la trasf igurazione di una fondamentale esperienza 

umana, di cui Satana Gesu e P i la to sono i simbolici protagonist i 

E' usi i lo in ilaliann, Irndnlto 
da Vera Driilso, il romanzo di 
Miclmil Bulgakov // Mnvilro 
v Mar^heriM (lliu.mili. pp. 212, 
lire 2000), pulililiialn uell'ori. 
giuale pin lie settiiuaue fa IIJII.I 
rivi.sia letteraria suvieliia « .Mo
skva u e oi.i, ne ll'eili/inne il.i-
liana, per la prima \<>lla r.u-
collo in \nliimr. La puhlilira-
zione di qtieMn roman/o cosli-
tuisee un avvenimenln ili >ir.ni-
ilc rilievo. pen In- ei uielle ili 
frunic u un rapnlavnro, lanlu 
ilii> allri etliloii il.iliani si suiio 
tnessi a Innlurlo (lYili/iune ili 
Do Donalo e usiila ipiamlu la 
presente recensione era gia scril-
la) , aurlie se. e giusln rirnno-
grrre elie fit lanauili, (sia In 
oenrso .Hind, a tliffomlrrc il.i 
mii un'.illra nulevoli-t«ima npeia 
dello slesio auluri', quel Hit-
inmizit Iriilrnlr. clip fu pui Ir.i-
ilnllii aiulio in I'r.uuia dove 
elilie sunc.Mii, iniiilrc da uni i 
recensori nun gli liailarunii mol
to I cr amnre i l( I vero si deve 
dire rlic nun e la prima vnlia 
ilio si parla ili Bulgakov in Ita
lia. L'ullro granite. ruman70 ili 
questo seritlore. I.n punrilin 
htanca. usri nel I "Ml. a rura 
ili Kllurc I.n (.alio, ma nrl le-
sin inrnmpletn allura disponi-
hilr. e se HI' lejiiie una breve 
ri-i I'tisiuiii' itcl liliro ili Leone 
(>iii7liiir<: Srrillnri rusu (lanau-
ili) ("mi / / Vm'itrn e \himlir-
riln Bulgakov. fin.ilmenlf. nun 
s.ir.'i piu patrimonii) ilefdi spe-
li.iliMi e enminrera a \i\rri» au
dit' ncl pii'i vasio inniiilo dei 
letlori. 

Oucsld pri'amliiilu nun c inu
tile perdu'-, prima <li parlare 
del \tni'%lri> r Mnrxhrrilit. I'un-
\ieiip parlarr lireveuienle ili Itnl-
gaknv s|e*=o, nun scrillitrc rlie, 
aurora ili reroute. am lie nel-
I'l'moiie Snviotica era unto a 
ben pnrlii. Con fai ile prnfo/ia. 
line anni fa serivevaino sti que-
•lu Slcs«o ginrnale, rereiiseniln 
tin Hiiro ili Domlirovskij, r'ne 
Bulgakov sarelilic 6talo a ri«»-o-
pcrlo » audio nell ' l 'IlSS e n sco-
perto i) in n««iilulo ipiamlo .«i 
fossero ptihlilirati i suoi ine-
ilili. Ora elie qucsla " srnperla n 
p a ristopcrla i> e av venuta. ei 
Hi pito ilomaudare perrlie que
sto praiulc Ri-riltorc elie, mori 
qo.i*i rimpiantrnnc nrl I'MO. tro-
\ i sollanlo "P?i il «un pn«lo 
nrlla li'llrralura rim^n «ovieli-
r.i. Se le^'^i.iiuu i suui liliri e 
f>c rnniiM-iamo Ir viremle ilella 
letteratura dell 'DBSS. la ilniuan-
ila sunnera. porallro. rrlnrira 
!•". quando "t pensa cite un liliro 
rome / / Marslrn e Mnrghcriln 
fu srrillo nrpli anni Ircnta. il 
ilrrennin ilrl formar«i p ilrll'af-
fcrmarsi ilella formula ilrl a rra-
lismo MinaliMa n e ilella pra-
lira ilrl a r u l l o » ili Stalin, ri 
si con\ ince d i e sollanto un or-
ganistno vpiritiialr snppriore po-
Ipva lrn\arp in ?P la trnaria c 
ratilnrila ili afTcrmarp. al ili la 
•Irl proprio i«olamrnlo. una t i -
sioiie ro«=i sinpolarp ilrllr ro«p 
d i e lion si puo nepptire inlen-
ilrrc romp rra/ionp e anlilr»i 
alio repole allora ilominanli. In 
nur«lo <rnso. »n roman/o mine 
il Dollor Y.hnen r molto pin 
rnnnaturalp all'amliipntr Irltr-
rario. ^nl rui sfonilo *i «laclia. 
Bulpakox*. prrallrn. non P I'uni-
rn inattr«n !r*orn pocliro rlip 
la Irilrratura n i « a «o\irtira ri-
tcrva. Altri «e nc ajipiunprrannn. 

I^i raralleri«lira prcripua ilcl-
1'oprra narraliva di Hulsaknv. 
m del Ttulsakov ilrammaturpo 
qui non pnlrrmo ilarp nrppu-
rc un rrnnn. «la nrlla «ua in-
flitiilualitft rlic. «rn/a fjr*i mai 
•iravapan/a. poirrlilir flare la 
imprrs<ionr il'uno «railiramrnlo. 
•r non la *eromla*<r la rolm-
*trz7a. la rp*i«lrn/a. la Irna-
ria. in*omma. ili prrmanrrr in 
pf. nulrila ma nun «mo««a rial 
prrripilr fluirc. tlrllr rn»r. Qua. 
In spif^azionr rra pin farilr. 
prr cerli rrit id jovirliri. ili 
qnrlla rii rirHnirlo un • emi-
Itralo i n t c m o » ? Nrl 1130 un 
rritiro rii qncsli. I. NnsinoT. 
classifirava lulto lo sd lnppo del-

La nuova serie 
di « Studi 

Germanici» 
E" u v i t o il primo fasacolo »XI 

della Nuova Serie). anno 1967. 
della nvtsta Studi oermawcu di 
retta da Bonaventura Tecchi. 
Nella parte nservata at saggi fl 
Rurano i contnbirti di Maria Gio-
vanna Arcamone e di Horst Ru 
diger. La rassegna comprende il 
secondo ed ultimo gruppo d*me-
diti deirep-.stoJano di Platen a 
cura di Emmy Rosenfeld. 

Insieme al!e recensiom flrma-
te da Gorg'O Baratta. Paolo 
Chianni. Giuseppe Farese. Fer 
ruccio Masmi. AIoisio Rendi ap-
pare per la prima volta in que 
sto numero della nvista una nuo 
va scz:one dedicata alia rasscgna 
biblwgrafica alia quale hanno col 
laborato Giovanni V.ttono Amo 
retti. Grazieila Borga. Annama 
n a Borsano. Valeria Cremona. 
Alberto Destro. Teresa Gervasi. 
Claudio Magris. Ferruccio Masi-
nt. Matilde de Pasquale. Boris 
Porena. Ida Porena. Marco Sco-

a, Luciano Zagari. 

Michail Bulgakov 

I'oprra liiil^'.ikovi.ma riimr n il 
laminiiio tli un iiiimo d ie ha 
un'oMilila ili I'IJS-P \er?o la 
rralta so\ irl ira » barelilir ro
mp ili<>potare ilella I.III.I tapii-
na. sier'.i'll.iuilofi ora a ilefini-
re la n.ilnr.i ill d a - - c ili M ill -
^ako\ . I'er ili pin, a quei Irmpi, 
ilrriilrrc t o uno serillore so\ii'-
liro rra o no a Imr^liese » non 
era uu prolilrma aeiailemiro, 
ma taulo pralito d i e , avcnilo 
appireiealo aililiiEso quella lirl-
la clii'lirlla, Bulgakov si viile 
ncU'impnssiliilila ili lavorare. 
(ilii lo trassc dalle diffieolla fu 
Stalin, al quale Bulgakov si era 
rivolto eon una Icttrra ferma 
p disprrata e rlie \prso Bulga
kov ilimo«lra\a un prandc into-
rpsse. axrndo iissi<s|iio non mr-
ini ili quiniliri \ o l l e alia rap-
|iri'«rnl.i/ione ilella sua n pirrc o 
/ piiirni tlvi I'lirhin. Iralla rial 
roiii.in/o I.n pimnHn liiimcn IVr 
inler\enlo di Slalin nrl I').t0 
Bulgakov entro a far parte ilrl-
I'orftaniro ilrl Tralro d'Arlp in 
qualila di aiulo rrpisla Kuori 
ilella \ i la lettrraria. ma al ri-
parn da rssa. sen/a pin pulildi-
rare. c da ultimo rolpitn da un 
male di cui lo sc i t tore , d i e rra 
mediro. av\rrliva tulla la gra-
\ i la . Bulgakov si ennsarro alia 
narrati\n e al lealro. 

Dai primi rarconti grntteschi. 
in rui il \ m o e la stoltc/za 
del mondo non *\ sollraggono 
ai rolpi di un*inlrlligrn7a fero-
rc, ilare rd aniara. lulla nulri
la ilri pre/io»i p v.iluliri \eleni 
di un Gogol* c ili un Sa l l \ko \ -
Sreilrin. Bulgakov rra pa«saln 
al suo primo grandr roman/o. 
I.n pi tar din binnca, suliilo pul»-
liliralo in una n\iMa, senza la 
parte finale, nel Vi'lS. Ora d i e 
il romanzo o slalo edilo per 
inirro ( lo srorso anno, in un 
\ o l u m r di ope re narrative srel-
le di Bulgakov usrilo a Mo-
sea) , ci si convinrc anenra di 
piii cite qurjla stnria. Iucida 
fino ail rs<k-rc impielosa. in rui 
unVlrtia famiglia drl verrhio 
regime *irne «filla rialla ri \o!u-
zione qua«i ad r«piarr rolpr rhr 
non <iinn Ir file ma drlla *tta 
rl.i'sr. re«la la pro\a pin alia 
di porsia «lie rr«prricn7a rn*-
«a di ri \olu7ionr aliliia \ in lo 
*nl piano drlla ;p.i7io-a unil.i 
rnm.in/r<ra 

Nrl MavMrn c Marpherita rl-
!ro\ iamn lul lo Bulgakov, ma 
in una tra^fignrazinnr. Erro il 
mnnilo drl Iratro. d i e rra il 
cenlro ilrl Romanzo tealrnlc. 
roi suni prr«oiintei buratline-
srhi. pirno rii tir, rii manir, rii 
Mramherie. c rol suo ritmo sira-
lunalo e rrpenlino; erro. di 
qurlln slessn romanzo. la ficu-
ra rirllo srrittore d i e v i \ c in 
«^. a««orlo in una sua i«piraia 
jlmn*frra rii srrirla r di \rri-
la. mrntre inlorno. sofforanrio-
In. gli Imilirano hir/.irri r*<«--
ri anlropomorfi. nrppure gran-
•lin«amrntr mal\agi . ma tili e 
sli iniii . inipn-\nlil i i l i nrl lorn 
\ r e r l o r «pa««o«o cgoi«mn; rrrn 
I'invrnlixa filo«ofira e groi'e-
*ca riri primi rarronti. a«<unli 
rongrgni d i e con Ingira fr«lr-
%ole e crurirle farr*ano «allarc 
la congegnata a«snnlita ilrl mon
d o ; ecrn, rirlla Gunrtlio binn
ca, il <fn«n ilrl palimrntn rirl
la storia e il aen«n rirlla ne-
rrssila rirl \i%rre, il riolore e 
la fiiluria. ladrs ione a quel tan-
to rii l»ene. n o r a riirr rii uma-
no. d i e r'b nrl male ilrll'rsi-
4trnra Ma qualro«a r miilalo 
in Bu lgakov qualm«a d i e e 
nrl terreno jotlo di lui e d ie . 
rome irrriliile linfa fotiifirali»a. 
r fluilo in lui altravrr*o lr 
sue rariiri orrultr, le rariici d i e 
lo tengnnn »aldo e re«istente e 
gli conrerinno rii rangiare in 
%iia morale c fantailica una 
paradossale ciperienza ri'umani-

la il ie, per allri, e morla o mor-
tale o ili fa I.-a \ il;i 

/ / Mnvslm e Margherila e Una 
tresra di diavolerie. tin pande-
motiiii, sri'iiiuln il sruso rlimu-
logi io di quesla parola roniala 
da Milton per ileiiominarc. nel 
I'nrnilisn pcriliito, a la suprrlia 
reggia del gran Sataun e de' 

stmi Pari » Sc non d ie M.im-
miine elegge a Mia prowisiuia 
rapilale Musea, d o \ e .irrixa eol 
suo traeotiinte e iiialanririneM n 
rurteggio, c premie riimora nel-
rapiiarlamenlo n. 50 di un pa-
1.1770 silo in \i.i S.ulo\aja. Per-
rlie qiie$la \eniila di Salana? 
Evoealo da romaii/ieri e poeti. 

il I) ia\olo e apparso una quan-
lila di \o l l e in Kuropa, milii.i 
pielra del p.iragone per pro-
\are I'umaiKt e I'inumaiio An-
die questa \iilla balann e lo 
-Iriimenln di un granite espe-
iimento morale, ^Iriimenlo nrl-
le maiii dello M-ritliire, lieniule-
-o. peni le , nel romanzo, CSMI 
-Milge la paile del >ignore del-
I unixerMi, ilella le»i elie susei-
la Gesu (Jeshua, come elirai-
rameule e sempre ehiamalo 
(•esu) quale propria neiessaria 
aulitesi 

A Mosea Satana, elie lia il 
nonie di Woland c il <=emliinnle 
di un mago. in npparriua mel-
le a soqquadro la vita, ma in 
realla la deranla ( l i i era in 
alto, va a formaie il fiuuliglio, 
e 'ono i miiiii>eiili polenlali del 
lealro e ilella Irlleraliira (unci 
di r-si ilirigenle del M \SSO-
I.IT. alias It \ P P . va a.l.li.illu-
ra a morite inglnrio^ameiile iiil-
lo uu Irani), per i qu.ili Bul
gakov li.i ri^erve iuesauriliili 
di lossiri sopraffini. ('.Ili era 
in basso, sale alia suprrfieie. 
an/i piu MI. in uu luuare al-
ilila, ed e il Maestro, il pro-
lagoniala del iomaii70. d ie , vi-
liprso dai eritii-i e riparato in 
un maiii iomio. laseera ipiesto 
mondo in-ieme eon I'amala e 
amante Marglierila gra/ie al 
eoneorde vulere di Woland e 
di Jemima 

Ma Satana e I'arlefid' di un 
ecperiuifiiln am ora piu gran
ite. quello elie vede eontrappo-
.slo jeshua a Pilato. Alia vi-
eenila moseovita. narrala in uno 
stile elie spri / /a tiniore e di-
leggio da lull! i Mini pori. si 
iulreieia non sollanlo la sloria 
del Alaeslio e di Marglierila. 
re«a lulla run un alio e aerro 
lono di lirira diafanila, ma au

dio uu niiovo X'angrlo. rai con
tain in moilo allernnlo ma eon
eorde da Woland e rial Mae
stro. il Yjngelo salaniio della 
i-onilauna e del suppli/io ili 
Jesliua Nella pro-a densa. for-
le, pieeisa di que-ia r-'eu/iale 
parte del roman/o |,i iragedia 
ili Jesliua die eon folle ^ag-
ge / /a erede nella lionia ilegli 
uomini, e sovraslala dal diain-
rna di Pilalo, iiiimo di potere o 
ili feroeia. iiomo ili villa, uoiiio 
di paura ("esu-Jesliua. fuori di 
ogui milieu alone (la parola 
a eroee H, ad e=empio, e evi-
lala eon ogui cura), e eleiurnlo 
e momento di uu r'lM'liio ili 
sperimeiila/ione morale in mi 
riiomo gioea il suo io piu vein 
e segrelo 

La \euula di Satana «eopie 
allora il sue -ciiso I .a MM on-
nipresen/a atiiva a un limile: 
e uu inoiido rlic lia tin anli-
mouilo. il mieroeoMiio ileH'iio-
mo. L'uomo. di frontr alia po-
teiua del Male, lia la for/a 
ilella sua umanita. la facolla 
gaia r lerrihile di guarilare nel-
I'aliisso del Vrro e ill non per-
dersi Salaua. alia fine del ro-
maii70. si allonlana dal lealro 
ilelle sue prnvniMzioni. e par-
relilie die . tuenlre la realla I\A 
lui seomluissolata si riassrila. 
una pace paeala r |iassi\a <i 
affermi in queiralliirinanle lu
re di lima e di sogno dove 
Jrsliua e Pilato ramminano. 
ronriliali in iiifinterminala di-
spula sul Bene e sul Male. Ma 
// Viwilrti c Mnrshvrila e es»o 
«les=o n/ione affermaliva. una 
ronfernia deiriimano die e for
te dello sguarilo penelrante e 
inirepido irellalo nel laliiriulo 
ilella nostra rosrieii7a morale. 

Vittorio Strada 

E D I T O R I A 

ARTI FIGURATIVE 

MOSTRE A MILANO: Basaglia, Dimitri Plescan e Pisani 

GIARDINI E SPUTNIK 
IN UNA PITTURA GIOVANE 
Tre linguaggi diversi per parlare dell'uomo moierno e del suo mondo 

Tre giovani artisti. che stan-
no in queste settimane esponen 
do a Milano mentano una par 
ticoiare attenzione: Vittorio Ba 
sagha alia Gallena delle Ore. 
Dimitri Plescan alia Bergamini e 
Agostmo Pisani all'Agntoglio 
due pttton e uno scultore. Pie 
scan e alia sua prima «perso
nate ». eppure il suo nome e 
gia parecchi anni che ha in 
cominciato a farsi notare. Per 
che questo ritardo? La ragio-
ne e senza dubb.o da ricerca 
re nella sua stessa natura. net 
suo modo lento e nflessivo di 
porsi e di nsolvere t problems 

Tra 1'arcadia neo-naturalisti 
ca e farcadia tecnologica. Pie 
scan non ha avuto es.taziom a 
scegliere una sotuzione d'versa: 
quella cioe del rapporto col 
mondo e coi suot eventi; quella 
di una presenza intima. viva 
bruciante. all'interno della no 
stra stona dogni giorno: quella 
di una scnsibilita costantemen 
te aperta su.le immag.m v.st 
b'li e invisibili. dolci o violen 
te. che toccano o percuotono la 
nostra coscienza. Una scelta 
difficile, dove non valgono ne t 
mimetismi dell'aggiornamento. 
ne I'mventano meccamco delle 
poetiche del consumo. Una seel 
ta che non ha sostegno altro 
che nell'energia. nello scatto. 
nella venta del sentimento poe-
tico acutamente nsvegliato da 
gli tncontn e dagh scontri con 
le « occasiom » amare. dramma 
tiche o inebrianti della nostra 
vjta. 

Una pittura cost. aiTidata alia 
pungente penetrazione di parti 
colari ed es«enziali momenti 
lir.ci. non poteva quindi nasce 
re che al termine di un lungo 
p«ercizo d'intelligenza e di spon 
taneita insieme. Trovare il pun 
to d equil ibm espressivo tra im ; 
pulso e misura mtellettuale non ' 
gli e stato dawero facile. Ne e 
venuta fuori una pittura di co
lon vividi e di forme che han
no tutto il rarattere di appan-
zioni: tmmagmi dentro una lu
ce fragrante. dentro un limpi-
do vento: immag.ni di vibrante 
inquietudme: immagint fantoma 
t.che in giardint pnmavenu. 

C'e in Plescan qualcosa che 
fa pensa re al Gruppo Cobra. 
ma la sostanza delle sue mdi 
caziom e ben di versa: nessuna 
mitologia favohstica e nessun 
gusto per il grottesco Le sue 
immag ni «ono nette e mentali. 
la sua scioltezza e il frutto di 
una fantasia coscientemente fit 
trata. Da questo punto di vista 
il suo atteggiamento e la sua 
natura sono piuttosto simili a 
quelli di un Licini. benchc gli 
mteressi di Plescan verso la 

Agostino Pisani: L'uomo che protests, 1H7 

consistenza del mondo Siano as-
sai piu evident! 

Indubbiamente. tra Plescan e 
Basag.ia. corre p u di una ana 
log a. Appartengono alia stes*a 
generaz one e hanno in comune 
piu di una convinzione. Cosi an 
che la pittura d: Basaglia. ci» 
me quella di Plescan. espnme 
un costante impulso di liberta 
hnca dei sentimenti In Basa 
gha tuttavia Taccento e p u gre 
ve e Pisptrazione ha una den 
sita piu emoUva. Chi conosce 
Basaglia e la sua stona sa be-
nissimo che per lui la realta. il 
mondo e gli uomini hanno sem

pre avuto un peso determinan-
te. Nella vncenda di questi an 
m. che e stata una vicenda di 
stmggimenti profondi e di ve-
r la messe spietatamente in di 
scussione. quests sostanza di 
fondo in lui non e venuta meno 
E' solo camb-ato I'atteggiamen 
to nei suoi confronti. Oggi Ba 
-,aOa sente che la realta pos 
s ede un sigmhcato che b>so 
gna indagare con mezzi piu acu 
ti e penetrant!: un significato 
che e come un lievito segrelo. 
qualcosa che si muove nel suo 
intcmo. che si contrae e si dj-
lata, che prende forme strane • 

palpitanti. pronte a mutarsi e 
magari a diventare inutili. pre-
carie. merti E" in questo hevi-
lante spessore della realta che 
cerca di agire. appunto. la sua 
fantasia plastica Le immagini 
di Basaglia sono I'espre-oione 
di un'adesione senza nserve al 
la condizione dell'uomo. ai suoi 
fervon. alle sue contraddiz oni. 
a lie sue ossessioni. E' in questo 
»enso che. appunto. ognj sua lm-
magine diventa decifrabile. tro 
va il suo specifico nfenmento. 
anche se poi la fantasia flgu 
rativa vi ha frugato dentro si-
no a sconvo'gerla e ad esal 
tarla nel colore e nella torsio-
ne delle forme. 

Una pittura Iinca e ans:osa 
vorrei chiamare questa pittura. 
E' questo il modo. infatti. con 
(in eg:i ci paria de la realta: 
un modo non pacificato. ma v.vo. 
aperto. preoccupato carico di 
arriore 

Si pu6 avvicmare a questi due 
p tton Agost no Pisani7 Per piu 
di un lato si. dato che anche i 
MJOI mteressi si nvolaono mst 
sicntemente al prob'ema del 
! uomo Pisani pero !o fa con 
una scultura aspra. ironica. im 
magino^ e rcalistica al mede-
simo tempo. Nel suo lavoro non 
vi sono peccati di gratuita e 
neppure virtuosismi. Per molU 
aspetu e anzi uno scultore tor-
mentato e severe. Eppure e 
tutt'altro che chiuso all'espenen-
za. all'invenzione del linguag 
gio alia rottura formaie. al luso 
dei material! piu < nuovi ». Ma 
tutto ci6 che egli fa si rac 
corda al cenlro delle sue ra 
a, on. moraL e poetiche 

Eah s: co'.Ioca .n q j e l b cor 
rente contemporanea deL'a scul 
'ura che mtende svi!uppare il 
d-scorso plastico nei modo p.u 
libero e spregiudicato senza com 
plessi d'inferiorita sia di fronte 
alia trad.zone che allavanguar 
d a. Le sue torn di Babele. i 
suoi dittatori. 1 cam negli sput
nik. !e composiziom nelle boc 
ce di plastica. comprovano que
sta venta Egli si muove con 
una tens.one autenlica nella dif 
ficile impresa della rappresen 
taz one, dell'enunciazione con 
tratta e trasiata di un giudizio. 
di una vis'one non dis.mpegnata 
del mondo. 

Senza dubbio una serie di tn 
tuizoni d, Pisani restano an 
cora m nure. concentrate in pre 
messe dure e accidentate. ma 
anche ,n cio anche m certe sue 
acerbe r,cogni7iont formali, si 
nleva una pressione espressiva 
vera ed urgente canca di indizi. 
d'impi cite proposte. 

Mario De Micheli 

Una inferessante rassegna 
internazionale del libro a Bologna 

Formiche e cosmonauti 
i pref eriti dei ragazzi 

Prezzi economici, ti-
rature altissime e no-
feyoli innovazioni nel
la produzione dei pae-
si socialist - Le lacune 
dell'ediloria Daliana 

BOLOGNX. aprile 
Una piccoLi formica di no 

me Fcrdinando e le sue avven 
ture sunn il successn dell nnno 
tra i bambini cocoslnvacchi 
Sepuonn a ruota, le stnrie del 
cane Dascenka. raccont.ite. il 
lustratc e fntografate da un fa 
mosn scrittore di quel paese. 
Cnpek Sono due vnlumi espo 
sti tra molte miglimn alia IV 
Mostra Internazionale del Li 
hro por rinfnn/ia e la Hioven 
tu aperta in questi Riorni nel 
le sale del Pnlaz/o di He En/n 
e del Podesla D.iic un'idea 
della mostra. della enorme 
produ/ione C|tii presontata da 
oltre 200 case editrici di 21 
paesi. compreso il nostro. non 
e facile Si possono pero sntto 
linare due tendeii7e. o merlin 
due tentativi. ehe in certa mi 
sura si contrappmifionn 

Da una parte quei paesi (e 
sono soprattutto qurlli sociali 
sti) che fanno uno sfnr/o evi 
riente e impe^nntivn perche il 
libro diventi un oggetto di lar 
Ro consumo per i bambini I'm 
dalla piu tenera eta. per fare 
dei piii piccoli tanti nmici del 
libro man mano chp crpsco 
no e diventano rapa/zi Libii 
di vario contenuto tipogralicc 
e che * cost a no poco > Si va 
dalla collana di volumetti di 
racconti di folkloie dei rume 
m che costano circa cento lire 
I'tmo. alle storie illustrate e 
rilepale come quella delta Fur-
mica Ferdnmndo che non su-
pera le mille lire. Le tirature 
sono altissime. In Polonia. ad 
csempio. vi sono tibri che . at-
traverso ripetute edizioni. ban 
no raggiunto diffusioni di mol-
ti miiioni di copie. Si oscilta 
comunque. in tutti i paesi cita 
ti. tra le 30 e le 150 mila co-
pie di prima tiratura per ogni 
titolo. Mentrc escono media 
mente 250 300 titoli olt'anno. 

Accanto al prezzo vi sono al 
tre iniziative altrettanto fonda-
mentali che facilitano la diffu-
sione in larga scala dei libri 
fondamentnli- i cecoslovacchi 
hanno una fitta rete di clubs 
ai quali aderiscono mezzo mi 
lione di bambini e ragazzi. gio 
vani Iettori nelle scuole ele-
mentari e medie con 1'impegno 
di acquistare almeno due libri 
1'anno. L'altra preoccupazione 
e quella di avere scrittori e di-
segnatori specializzati e dedi-
cati quasi esclusivamente alia 
produzione letteraria per i gio-
vani e giovanissimi. E spesso 
sono alcuni tra i migliori autori 
dei singoli paesi 

Una novita particolare vie-
ne dai rumeni invece che han 
no lanciato win grande succcs 
so una collana di rnmanzi e 
racconti di fantascienza. 

I^i seconda tendenza che 
sembra apparire nella mostra 
bolognese e che forse e rap 
presentata nel modo piu eviden 
te dalle venti maggiori case 
editrici che partecipano per la 
Francia. e quella di un libro 
sempre pin curato graficamen 
te e in cui il disegno e la illu-
strazione sono sempre piu so-
stituiti dalla fotografia Le sto
n e degli animali occupano an 
che nella produzione francese. 
come del resto in quella di tut 
ti i paesi. un grosso filone sem 
pre amato e di successo sicu 
ro. Abbiamo visto opere s p k n 
dide e addinttura riccrcate dal 
punto di vista grafico. come ad 
csempio quel volume che si pro 
pone di inmare alia s tona del 
I arte i piu piccoli e che illu 
stra via via gli aspetti pi J 
semplici della vita familiare 
ed esterna del bambino, pub 
blicando nproduzioni di opere 
famose. come !l gallo di Pi
casso . 

Molto d i f fuse anche in diver
se case editrici italiane. il li 
bro aecompagnato ai disco. 
come nel caso di certi volumi 

1 picni di disegni colorati e po 
chissimo testo. 

In tutta la produzione Italia 
na pero. tanto per rcstare al 
nostro paese (ma il discor«o 
vale molte altre societa analo 
ghe) sembra restare un gros 
so vuoto Se si ccccttuano po 
che case editrici piu avdnzale, 
manca u n ' autentica diffusa 
preoccupazione di avere una 
produzione originale che sia 
una vera e propria letteratura 
per bambini e ragazzi fino ai 
1114 anni. fino all 'eta. cioe. 
in cui si eominciano a legge 
re i libri dei grandi Ci sono 
c a t e r \ e di libri di a w e n t u r a 
vecchia e nuova. enciclopedie. 
romanzetti e storielline, splen 
dide rilegature e bell issime fo 
tografie e illustraziom e an 
che prezzi abbastanza alti co 
me tutti sappiamo: insomma 
molta piu cura alia ves te che 
al contenuto. 

II padiglione cecoslovacco alia Fiera del libro per ragazzi a 
Dologna 

panorama di scienze sociali 

La psicologia 
delle classi 

Benche la prima pubblicazione 
del libro di Maurice Halbwachs 
Psicolof/ta delle clasu sociali (ora 
tradotto in italiano da Lena Ci 
ni Poll ed edito dalla Feltrinelli. 
bC'10. pp 150. L 800) nsalga 
al 1938. non si puo dire che l 
trent'anni trascorsi offuschmo la 
vivacita e sm nuiscano l interes 
se per le osservaziom qui sviluiv 
p.ite dall'Autore sugh atteggia-
menti mentali prevalent! nelle di 
verse classi aociali. Voglianio 
qui anche ricordare la hgur.i e 
la vita di llalbvvachs. e la sua 
morte. come la r corda Georges 
FrieJmann nella prefazmne al 
1 opera. « Scirnziati che non era 
no afTatto uomini d'azione per vo 
cazione si >ono trovat' impe-
gnati ivella Re.-.L t̂enz<i per la >o 
ro ferme/z:i morale, la coerenza 
e la dinttura del Ioro pensiero. 
laiuto coraggio-o dato ai m:li 
tanti e anzitutto ai Ioro parcnti 
Per questo Maurice Halbvvachs. 
professore al College de Fran 
ce. arrestato dalla Gestapo a Pa-
ngi nel luglio 1944. e morto nel 
campo di Bichenvvald nel feb 

Una Anghel 

braio del 1945 * Quello che qui 
colpisce e infatti. contranamen 
te all'andita di tante opeie so 
ciologiche. la partecip.i7..<Mie uma 
na dell'autore al fenomeno ana 

j :iz7.ato. che gli permette una 
j mmgiorc comprensione e capa 

cita di rapprc3enta7one: il let 
tore trovera dunque un ottimo 
esemp'o di come possa e==ere 
condotta un'analisi delia sorieta 
»cnza cadere nei tecmci^mi =crK« 
matia o nelle arbitranc utop.e. 

LO SCARTO 
CULTURALE 

Operando un vrro e proprio 
«accheggio dalle opere di socio-
loghi in prevalenza stranien. Mi-
no Vianello. in 1st scarto cultu 
rale (I^terza. pp. 2fi6. L. 1200). 
ci prop.na una rassegna non di-
genta d. tutte le argomentazio 
ni <e luoshi comuni) ad esalta 
7ione della creativita della so 
c r t a tecnologica «capta'i-.tica: 
-OTO mfatti sorondo I'autore la 
p-opneta pnvata ed i mercani 
-.m: di mercato a garantire lo 
sviluppo economico =ociale e la 
liberta dj pensiero e di inven 
zione) Tutta 1 opera appare af 
frettata e disorgamca. e p ena 
di mistificaz'oni facilmente (qaan 
to muti.mente) confutahdi Basti 
qui una « pena », forse la p.u 
ind-cativa di tutto 1'imp.anto con 
cettuale del Vianello: « II moodo 
s 'awia lentamente ad essere non 
piu una vaneta di tern, ma ' una 
vanazione sul tema dei plura 
lismo mdustnale" E di froite 
al!e tensoni tra i van gnippi 
ia esso generati lo Stato COT 
trartamente aH"a«pettativa mar 
Tista sara chiamato a svolgere 
compiti sempre piu de icati ed 
importanti » (p 22) Dopo o ie 
sta categonca orofezia. il Via 
nello viene preso da un dubb o 
catastrofico. e. art onta dell'otti-
m smo che secondo la nota edi 
tonale stampata m coportina am 
ma queste pagine. afferma dieci 
righe piu sotto: «Non e detto 
che, perche la nostra civilita 

ten.'e ad ossere umvers.ile. non 
|x>-.sa. come la civilita del pas 
sato. scompanre. vittima della 
propria involuzione e dell'incapa-
cita d'adattarsi alle esigenze de.-
l'era tecnologica ». 

LE DUE 
AVANGUARDIE 

Argalia Editore ha pubblicato 
una raccolta di saggi e di arti-
roli di Lucien Go'dinann, a 
cura (li Paolo Fabhn so' 
to il titolo l.e dun aiaiinuardie. 
e a'.trc ricerche wciolnmchc (pa 
i^ine 107. L 1000) l„i raccolta 
non <ippire orj.in ca proprio |>er 
la dilfr.-rnza quilttativ.i dei sm 
Roll « pe/7i > del MIC.OOSO belga: 
indubbiamente interessante il sa2 
gio Le due uiannuardie scritto 
ver--o la fine del 1961. =oprattutto 
per la parte che anali7z<i in ch a 
ve =ociologica la proluz one let 
terana e cinemato^rafica di Rob-
be GriL'ct 

STRUTTURA OI CLASSE 
E COSCIENZA SOCIALE 

L opera di Stanislaw ()-.sov%ski. 
Strutlura di clause e in^aenza 
s'K-rnlf (Email li pp ?ZA \. 2000) 
'm-»tra un inifviino dell'aiitorr 
intorno al conte.to di clause 
e-scjus vamente a avello stonro 
fioo^co. il l intrihulo dato qiMi 
di da que-.t'opera n->u'ta decisa 
mente m:=jffi..en'e e ptr.iltro d 
*cut.bile. ma anche ;yr il dibat 
tito e le poemiche fhe ha MISCI 
tato non ,-o.o .n Italvi sarebbe 
opportuno llla^trare que-t'opera 
p u amp:amente di q ie! che per 
mettono i 1 mill di questa ni 
br.Cd 

EUROPA 
E GRUPPI OIRIGENTl 

II n 27 28 di Tempi modern). 
con il titolo Ai i enire delVKuropa. 
pubblira gu atti dpi Co'.loqu'o 
lrite.*na7.ona!e s\o.'o^i a Komj il 
25 26 novembre 1W6 - ii term 
/ QTuppi d.TiQcnl' in Europa oc-
ciricnm.c tra dirremiont nciztih 
nnh e d'Tncn*to-ii ^opranazioiali 
l.a terruitica di questo njmero si 
inrw^ta inrffttamente su qaella 
s.iluppata in precedenti nurneri 
d' Tempi mrflerni. in cu: si era 
no anai zzate. all'm-egna di un 
cquivoco modernu=mo cd attra 
verso un'elaboraz_one certamente 
immaginifica ma non per questo 
convincente. le ca ratten stiche 
della « nuova classe dingente > 
alia luce di una sua € funzione 
democratica ». smtetizzata nel ter 
mine di « partecip37ione * A 
parte 1'intel.ettualismo che viz.a 
1 opera di Tempi moderm non 
mancar>o mai spinti mteressant: 
qai per non fare che un so'o 
tsemp.o. ci e apjvirso partico'.jr 
mente stimo'ante il contrihuto de. 
1'ital ano Sergio Deschovich sot 
to il t.tolo Inlerre'.aziOTie tra *aen 
zo. tccnologia. industrm. umver 
sitd e puhhhca ammimsirazionc 
a liccllo naziona'e e sopranazio 
nale. 

a cura di L. Del Com6 
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