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Un classico della sociologia 
americana degli « anni '20 » 

LA CITTA: 
un «laboratorio » 
per l? indagine del 
comportamento 

collettivo 
La«scuola di Chicago»di fronte all'« altra Ame
rica » — La divisione del lavoro e i'equilibrio in-
stabile delle metropoli — Abbandono e evasione 

Scoperte nel Parco Nazionale della Baskiria (URSS), esse dimostra-
no la diffusione dell'arte paleolitica superiore ai limiti dell'Asia 

« La citta. e in particolare 
la grande citta — dove piu 
che altrove le relazioni devono 
essere verosimilmente imperso-
nali e ra/ionali, e definite in 
termini di interesse e di de-
naro — 6 un vero e proprio 
laboratorio per I'indagine del 
comportamento collettivo. Nel 
l'ambiente urbano gli scioperi 
e i movimenti rivoluzionari mi 
nori sono endemici. Le citta. 
e in particolare le metropoli, 
sono in equilibrio instabile; di 
conseguenza i vasti aggregati 
accidental i e mutevoli che co-
stituiscono le nostre popolazio 
ni urbane sono in uno stato 
di perpetua agitazione, spazza-
ti rial vento di ogni nuova dot 
trina. soggetti a continui allar 
mi. per cui la comunita si 
trova in una perenne situazio 
ne di crisi »• questo I'oggetto 
di studio e di intervento socio 
logico della scuola di Chtca'io 
negh anni '20. la «citta > co 
me simbolo concreto delle mj 
derne societa industriali 

La recente pubblicazinne ira-
liana del classico di Robert E. 
Park, Ernest W. Burgess, Ro
derick D. Mckenzie, La Citta 
(ed. di Comunita. Milano 1967, 
pp. XXVm-216. L. 3200) ci 
permette di rilevare la fecon
dita di alcune intuizioni con-
tenute nel lavoro della scuola 
di Chicago, che la s tori a sue-
cessiva della sociologia ci ha 
in gran parte fatto perdere. 

R. E. Park e stato proba-
bilmente il primo importante 
studioso di sociologia che si sia 
occupato innanzitutto degli in-
dividui dal punto di vista del 

loro normale comportamento so-
ciale piuttosto che nel quadro 
dello sviluppo e della prospet-
tiva storica. Park. cioe. sceglie 
un diverso livello di astrazio 
ne e di indagine. utilizzando 
in sociologia i metodi di ana-
lisi e di sistematizzazione gia 
arfermatisi nel campo dell'et-
nologia. 

Egli insiste allora sulla ne
cessity di esaminare gli aspet-
ti dell'organizzazione industria-
le e di quell'« ordine morale > 
che da questa consegue con la 
divisione del lavoro e le di-
vergenze di valori e atteggia-
menti fra coloro che svolgono 
attivita differenti. L'ambiente 
e la comunita debbono essere 

defini'ti concretamente. ma que
sto sforzo di definizione porta 
ad utilizzare quale metodo di 
indagine I'intuizione della di-
mensione ambientale: un indi-
viduo. un'area limitatissima 
della citta debbono offrire un 
microensmo facilmente manipo-
lizzabile in cui tutti i feno-
meni caratteristici della citta 
siano nettamente isolabiii e si 
presentino in dimension! ma-
croscopiche; in ultima analisi. 
1'oggetto di studio dovrebbe es 
sere non gia un'area di soli 
contrast!, ma anche necessaria-
mente di estremi. Sotto I'egi-
da della scuola di Chicago. 
saranno pubblicati nel 1923 
The Hobo (il vagabondo. il 
pendotare. l*uomo senza fissa 
dimora) di N. Anderson, nel 
1927 La Gang di F. M. Thra 
sher. nel 1928 11 Ghrtto di L. 
Wirth. 

La normalita del comporta
mento sociale che I'individuo 
adotta («I'individuo nella so
cieta vive un'esistenza piu o 
meno pubblica. nella quale tut
ti I suoi atti sono anticipati. 
eontroUati. inibiti o modificati 
dai gesti e dalle intenzioni dei 
fcuoi simili. vive cioe in qual-
ebe misura nella mente dei 

suoi simili >) non e una va
riable statistics, ma una qua-
lifica^ione sociologica dell'indi-
viduo. per cui 6 piu carico di 
normalita proprio l'individuo 
tipico. se voghamo marginale 
rispetto alia complessita del 
tessuto sociale. ma che per 
questa sua posizione porta in 
se i risultati dei comportamen-
ti e del desideri di un m<ig 
gior numero di suoi simili, ren 
dendoci conto di un maggior 
numero di aspetti e di proble-
mi delta comunita da cui e 
stato generate 

Un'indagine accurata mette-
rebbe infatti in evidenza che 
« le comunita umane non sono 
prodotti artificiali o consape 
voli. come sostengono molti cul-
ton degli eroi >: c per quanto 
le azioni degli individui pos-
sano essere progettate e con-
trollatc. I'effetto totale dell'a-
zione inthviduale non e ne pro-
gettato. ne anticipato ». La di-
namica sociale ha una sua 
logica. che dobbiamo scoprire 
con gli occhi attenti agli ef-
fetti dell'uomo sulla tecnica e 
della tecnica sull'uomo. « ...La 
condizione naturale dell'indivi-
duo nella societa 6 una con
dizione di conflitto — conflit-
to con gli altri individui, na-
turalmente — ma soprattutto 
conflitto con le convenzioni e 
le regole del gruppo sociale di 
cui 6 mpmhro 

< La liberta personale — la e-
spressiom* di se. come abliia 
mo imparato a chiamarla in 
quest! ultimi anni — 6 quindi 
una ricerca, se non infruttuo-
sa, per lo meno senza fine >. 
La infanzia dell'uomo comune 
sano «trascorre principalmen-
te nell'apprendere cid che non 
deve fare, la sua gioventu e 
dedicata essenzialmente alia ri-
bellione. Nel resto della sua vi
ta i suoi divertimenti diven-
tano molto probabilmente una 
specie di abbandono e di eva
sione da quello stesso ordine 
sociale al quale egli ha final-
mente imparato ad adattarsi, 
ma non a riconciliarsi comple-
ta mente >. 

Evidentemente. in queste cir-
costanze. c qualsiasi cosa ren-
da la vita interessante costi-
tuisce un pericolo per I'ordine 
esistente > e lo stesso progres-
so e una cosa terribile: c e 
una cosa terribile in quanto 
spezza la consuetudine su cui 
poggia I'ordine sociale esisten
te. e in tal modo distrugge i 
valori culturali ed economici. 
cioe sia 1'abitudine alia parsi-
monia. all'accuratezza e alia 
operosita. sia le speranze. le 
ambizioni e i progetti di vita 
personal! che sono il contenuto 
di quell'ordme sociale >. 

Concludendo. la scuola di 
Chicago ha posto al centro dei 
suoi interessi — umani. oltre 
che scientific! — quell'* altra 
America > o quell a vera Ame
rica che difficilmente lo stra-
niero (o il cittadino americano 
che vive da straniero. estra-
niato dalla sua societa ed ac-
quistato ai miti dell'american 
tray of life) potra mai cogliere 
dietro le facciate dei gratta 
cieli. dei pozzi |ietro!iferi. di 
Hollyuood- I'Amenca nfiutata. 
dissenziente. non riconciliata. 
in perenne situazione di crisi. 
Questo nsultato. che non pud 
e non voleva essere definitive 
ci da conferma delta validita 
e della fecondita del metodo 
sociologico propostoci in La 
Citta. 

Lucio Del Com6 

Le straordinarie figure 
della grotta KAPOVAJA 

Come si e giunti ad accertarne Pautenticita -1 mammut rossi e 
i motivi geometrici - Analogie con le raffigurazioni occidentali 

II grandioso fenomeno dell'arte paleolitica era, Hno a qualche anno fa, cireoscritto all'Europa occiden-
tale e alia zona mediterranea e praticamente si limitava il suo territorio alia linea del Rodano. Per quanto 
riguarda le province orlentali, le manifestazioni di arte paleolitica consistevano in prodotti di « arte mobi-
liare», cioe piccole scul-
ture a tutto tondo, ossa e 
pietre incise o graffite, 
utensili di osso scolpiti o lavo 
rati a bassorilievo raffiguran 
ti animali. In particolare in 
Russia erano ben rappresen-
tate le statuette femminili 
simboli della fecondita. le 
« Veneri >. ma non si conosce-
vano altre manifestazioni da 
poter ravvicinare all'imponen-
te complesso di arte rupestre 
della Francia. Tra l'altro. il 
fatto che numerose caverne 
dell'Europa centrale. benche 
minuziosamente esplorate. non 
avessero mostrato la minima 
traccia di raffigurazioni. po-
teva far pensare che in tutto 
il territorio centro-orientale 
fossero completamente scono-
sciute le manifestazioni cultu
rali che si erano avute invece 
in occidente. che veniva cosi 
considerato come unico centro 
di produzione artistica. 

Alcuni disegni graffiti o di

ll disegno riproduce 
un gruppo di figure 
schematiche tracciate 
in gran numero sulle 
rocce lungo il corso del 
f iume lenissei. 

La stampa erotica assolta a Torino e ammanettata a Milano I 

L'utente 
del sesso 

La stampa erotica assolta in istruttoria a Torino e amma
nettata a Milano e al centro delle cronache di questi giorni. 
Nella capitate piemontese un giudice istruttore ha rifenuto 
che le riproduzioni delle fotografie di nudi femminili non 
facciano scandalo. ni costituiscano reato. e rappresentino una 
manifestazione di volgarttd offensiva non tanlo del pudore. 
quanto del buon gusto; mentre a Milano il P. M. Carcasio 
incarcera Veditore e lo stampalore di King a suo uso e opi-
nione (i due, come & noto. sono stati rimessi in liberta 
nella prima udienza del processo altualmente in corso. con 
una clamorosa ordinanza del collegio). 

L'opimone del magistrato torinese e espresso net' termini 
di un linguaggio che definiremo «simmetrico* a quello di 
coloro che definiscono i voyeurs, i tguardoni>. come degli 
utenti o consumatori dell'erotismo. e per loro rivendicano un 
posto in una societa che li considera buoni clienti di un mer-
cato: al contrario la procura milanese, con il suo farragmoso 
lesjico cunalesco. incrimina King (una rivista del tutto simile 
a quella sorta a Torino) come strumento di incitamento a 
illeciti amori. secondo e contro natura. Nei due atteggiamenti 
della magistratura si ritrovano due volti tipici della nostra 
boTohesia. divisa tra la Santa Alleanza e il •moderno « consu-
mismo*; o. piu sottilmente. tra la nostalgia per le case di 
tolleranza che Sant'Aaostino consideraua le necessarie doache 
per mantenere sano il corpo sociale. e la teoria della libido 
come una gratificazione. un correttivo alio sforzo psico-fisico 
dell'uomo moderno che il supersfruttamento allontana dai suoi 
naturali stimoli. Due cencezioni che non sono le facce opposte 
della medaglia. ma la stessa faccia. 

Enlrambe le opinioni rappresentano la stessa morale, la 
stesta claste dibattuta tra pit schemi repressivi e patriarcali 
della tradizione. e modelli di vita delle soaetA affluenti riven-
dicati in nome del * secondo ri%orgimento industriale >. La 
stampa erotica, dal canto ruo. non intende sowertire la mo
rale, al contrario. e non perchi intimidita dalle inhiatice mo-
ralizzatrici; ma. consapevole del ruolo afpdatole da chi detiene 
le leve economiche e morali di amministrare saggiamente I'ero-
Usmo. ha elaborato un complesso codice di autocensttra. L'alto 
prezzo dt copertma di queste riviste restringe il mercato a 
un determinate ceto: una puntioho«a sequela di norme reaola 
la scelta delle fotografie; con la didascalia ironica si sdram-
matizza Vtmmagwe erotica; e. ultima cautela. la proposta alia 
A*vocia2ione nazionale dei aiornalai di vendere le pubblica-
zioni solo at magaiori di IS anni. 

11 conformismo morale e mtellettuale ha creato questi pro-
blemt di cm la stampa erotica e Vinteressata portacoce; e ora 
uno stesso conformismo riastorbe I'editotia sesy. Jf cerchio. 
cosi. si chiude. 

Wladimiro Greco 
Pubblicita, apparsa su c King », di un vlsore che permette 
di «ammirar* in tre dimensioni e a colori le ragazze 
piu belle > ' I 
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TASCABILI PER LA SCUOLA 
Una serie di utili manuali sulle diverse letterature - Una collana dedicata ai grandi movimenti del pensiero 

Contiiiuano con regolanta 
presso la casa editrice San
son! Ie ristampe dei volurru 
delle « Letterature del mondo > 
gia edite dalla casa editrice 
Nuova Accademia: e un'ini 
ziativa benementa. della oua-
le abbiamo gia piu volte par 
lato. e sulla quale e giustn ri-
chiamare penodicamente Cat-
tenzione, perche questa col I a 
na offre soprattutto agli stu 
denti un corpus di manual) 
talvolta preriosi. 

Si pens] per esempio all'ul 
volume ora uscito: Le let

terature doc e doH di An
tonio Viscardi: non solo *i 
tratta di una delle rarissime 
sistemaziom general! della IK 
teratura delle ongtni fatte in 
Italia, ma e anche il nsulta 
to di una lunga sene di siu 
di personal! condotti da unr 
dei nostn piu not! filohtgi m 
manzi, che qui ha dato una 
sistemazione orgamca all am 
pia e affascinante matera 

Inottre. ed e questo un aitro 
pregio rispetto ai precedent i 
volumi della serie, il Viscar 

aggiornato a tutt'oggi la sua 
ncca e ragionata bibliografia. 
E' questo per noi un esempio 
di letteratura economica per 
la scuola. la cui importanza 
non deve essere sottovilutala 
II prezzo dei volumi e sem 
pre sulle UXW lire. 

CHE COS'E' 
L'lLLUMINISMO 

L'editore Ubaldim ha affian 
cato alia collana < Che cosa 
hanno vera mente detto > una 
seconda serie di volumetti 
(sempre al prezzo di 900 li-

di in una nota aggiunU ha | re) che s'intitola cChe cosa 

e 9 ed e dedicata alia defini
zione di grandi movimenti del 
pensiero. 

D primo di questi nuovi vo
lumetti e stato curato da Ar
mando Plebe ed offre una chia-
ra esposrzione dei problemi 
principal! nguardanti lillumi-
nismo; I'esposizione e divisa 
in tre parti: la presentazlone 
dei fondamentali gruppi di fi-
losofi illumimsti, la t̂oria del 
le loro maggiori c battaglie >. 
Ie diverse interpreUzioni date 
nella storia del pensiero del 
concetto stesso di illuminismo 
. Anche in questo case si trat

ta di un'opera originale nel-
I'impianto e utile come intro 
duzione non tanto ai singob 
filosofi quanto alia corrente 
ir. generate, considerata — co
me e giusto — da una pro 
soetuva moderna. 

POESIE DI 
SEFERIS 

Pochissime le novita nel 
campo della letteratura peno 
dica. < I capolavori Sansoni >. 
passati da tempo a una rallen-
tata periodicita mensile, pre-
sentano una ristampa della 
traduzione in versi di Ettore 

Lo Gatto dell'Euoenio Oncghin 
di Puskin, con introduzione di 
Vjaceslav hanov (L.600) Gar-
zanti ha ristampato (ripren-
oVndoli dall'editore Bompiani) 
un romanzo breve e cinque 
racconti dello scrittore ameri 
cano Philip Roth (Addio. Co 
lumbus. L350); Mondadori in 
*vce negli c Oscar mensili» 
ha nstampato dallo tSpecchio* 
una scelta di poesie del poe 
ta greco prermo Nobel Giorgio 
Seferis. a cura di Pilippo Ma
ria Pontani (L.350). 

r. u. 

pinti erano stati trovati in 
grotte presso il Mar Nero, in 
Uzbekistan, in Geoigia e in 
Siberia, ma la loro attribuzio 
ne al paleolitico superiore era 
sempre molto dubbia. per cui 
la scoperta di figure dipinte 
in una grotta negli Urali su 
scitd un enorme interesse. 
Questa grotta. chiamata Kapo 
vaja o di Sulgan-Tas. si tro
va nel territorio del Parco 
Nazionale della Biskiria ed 
era stata piii volte descritta da 
vari psnloratori. ma fu solo 
nel 1959. esattamente ottanta 
anni dopo la scoperta della 
grotta di Altamira e dei cele 
bri bisonti. che uno zoologo 
russo. A. V. Rjumin. scopri le 
figure dipinte sulle pareti di 
enormi sale situate a diversi 
livelli 

La grotta 6 enorme. da essa 
scaturisce il fiume Sulganova 
ed e stata esplorata finora so 
lo per mezzo chilometro; le sa 
le con i dipinti si trovano a 
trecento metri dall'apertura 
e per salire alia sala superio 
re e necessario servirsi di 
scrle da roccia. 

DODO la prima notizia da'a 
dal Rjumin. l'Accademia del
le Scienze dell'URSS organiz-
70 una spedizione scient>fiea 
nella grotta. guidata dal prof. 
O. N B^der dell'Istituto di 
Archeologia dell'Accademia. II 
primo problema da risolvere 
era quello di stabilire l'auten-
ticita delle figure, poiche mol-
te di esse non persuadevano 
moltc riguardo alia loro ap-
partenenza al paleolitico: in
fatti le teste di lupo. orso e 
volpe dipinte nella sala infe-
riore erano indubbiamente 
scherzi di natura dovuti alia 
irregolarita della crosta mar-
rone di aragonite che ricopre 
le pareti e che si era in al
cuni punti s^accata* tuttavia 
sembrarono autentiche una fi-
gura geometrica dipinta in 
rosso e varie macchie. anche 
queste rosse. 

Una prova deH'autenticita di 
alcune figure venne anche da
ta dalla resistenza del colore 
al lavaggio. in quanto su quel
le piu antiche si era formata 
una crosta calcaroa e i contor-
ni erano incerti. mentre le fi
gure piii recenti. come le scrit-
te dei turisti. avevano contor 
ni netti e vennero via lavan-
dole. 

Nel piano superiore che. co 
me si e detto. e di difficile ac-
cesso. si trovo la figura di ca-
vallo gia vista dal primo seo 
pritore e si trovarono anche Ie 
figure di tre mammut diDinti 
sempre in rosso In esplora 
7ioni successive ftirnno sco 
perte le figure di altri quat-
tro mammut. di due rinoce-
ronti. due cavalli. un disegno 
schematico e varie linee for 
manti motivi geometrici. tut 
ti IOSSI. dipinti con una pittura 
ottenuta da ocra rossa e col 
lante animale. Lo stile di que 
sfe figure si discos'a un poco 
dalle analoehe raffigurazioni 
dell"ar*e franco - can'abrica. 
ma e>=e rientrano agevolmen 
te nell'ambito della pittura 
paleo'itiea e un contributo ad 
una datazione in tale senso c 
dato anche dalla presenza di 
figure di mammut. animali 
che non soprawissero oltre il 
paleolitico. 

Un altro carattere che awi-
cina questa grotta a quelle oc
cidental! e dato dalla presen
za di disegni geometrici che 
si trovano anche nella sala in 
feriore" questi disegni che 
rappresentano quadrati. tron-
chi di cono. linee parallele so
no stati interpretati come 
trappole. schemi di capanne. 
simboli magici o simboli ma-
schili e femminili e sono ge-
neralmente in connessione con 
le raffigurazioni realistiche 
degli animali. Comunque. an
che se reslano aperti numerosi 
problemi rclativi al significa-
to di alcuni disegni e ai rap-
porti tra la zona orientale e 
quella occidentale. I'impor-
tanza della grotta di Sulgan-
Tas consiste nell'aver chiari-
to uno dei principali proble
mi nguardanti la diffusione 
dell'arte nel paleolitico supe
riore e neU'averne esteso i 
confini ai limiti dell'Asia. 

Renata Grifoni 

I ricercatori sovietici, per decifrare il pensiero degli artisti 
preistorici, si servono anche dell'analisi mafematica della strut 
tura dei disegni rupestri 

ROMA 

GRAFICA DI 
Max Beckmann 

La Deutsche Bibliothek 
; Rom, sede romana del 

Goethe - Institut (via 
del Corso, 2 6 7 ) , in 
collaborazione con la 
gallena Gunther Fran-
ke di Monaco di Ba-
viera, presenta una 
ncca anroiogia del-
I'opera qrafica d e l 
grande piitore espres-
sionista Max Beck
mann II catalogo con-
tiene saggi di Duilio 
Morosini e Stephan 
Lackner. Nella foto: 
« Autoritratto ». 1914 


