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Letteratura 

Ilvecchio 
e il nuovo di 
un ' annata 

E' divenuto pressoche lm-
possibile t racciars U consun-
Uvo di una annata let tera 
r ia allineando titol) di opere 
pubhlieate. Un anno fa si 
parlava di «disaglo dello 
scri t tore ». Penso che I libri 
apparsl in seguito — soprat-
tu t to romanzi e raccolte di 
narra l iva — confermino 
queila analisi e la facciano 
appar i re con aspctti piu 
drammatlc i . Moltt continua 
Qo br i l lantemente la ' ro 
s trada di « scrittori profes-
sionisti ». A volte si diconu 
« impegnati ». Ma come? A 
volte parlano di alienazione 
al t rui senza badar Lroppo al
ia propria. 

II professionismo del-
1'odierno scri t tore italiano e 
ora favorito dal meccanismo 
dcll ' industria culturale. Non 
appena un libro entra nolle 
v c t n n e del libra! scatta un 
meccanismo propagandist!-
Co che collega i giurnali al
ia grande baracca del prem) 
e alle emissioni radlotelevl-
sive. E ' possibile ammet tere 
cbe I'attivita let teraria ven-
ga esegulta come una qua-
lunque al tra attivita? Natu-
ra lmente , non formulo la do-
manda pensando a un'astrat-
ta scala di valori. Penso piut-
tosto al ca rait ere di una atti
vita che, per r lspondere al
ia propria funzione, se ha bl-
sogno dl liberta estrcma, ha 
anzi tut ta hlsogno dl una co-
scienza responsablle della 
propria l iberta. 

Per eccezione, tut tavia, 6 
necessario regis t rare due ti-
toli di libri (L 'uomo della 
novita dl Giulio Cattaneo e 
Sorella H libera nos di Ma
rio Spinella) che non a caso 
si sono trovati al centro di 
un Interesse diffuso. Sono 
opere di uomini gia maturi . 
En t r ambl . Spinella e Calta-
neo. e rano considerati fino 
al l 'anno ->corso per i toro la-
vori di c sagglsti ». Si pensl 
al sussiego feudale del < pro-
fessionisti » dl fronte a que
st! nuovl arrivati . In sostan-
L» 11 caso conferma che, 
chlusa In cri teri di estranei-
ta . dl separazlone, dl e te rne 
distinzioni di generl o di re-
torica piu o meno aggiorna-
ta , una le t tera tura rinuncla 
alia liberta. 

Uu elenco dl ordinaria 
ainministrazione non dimen-
Lichera, ad esempio, che nel 
ccrso dell 'anno sono apparsi 
l ibri di Cassula, Baspani, Pa-
solinl, Arpino e altr i . La pro-
duzione non si e fermata af-
fatto. E. per giunta, si 6 trat-
ta to di libri di scrittori pre-
gevoli che hanno conquista-
to un loro pubblico attraver-
so una ricerca di mezzi 
espressivi piu o meno severa 
e prolungata. B che, tutta
via. come 6 spesso accaduto 
anche in a l t re le t tera ture 
pr ima che uella nostra, non 
superano piu il momento 
costrut t ivo delle loro opere 
nuove. Volcndo compiere 

- una indagine sociologica sul-
la le t te ra tura odierna, il rap-
porto col pubblico — bor-
ghese o meno — diventa un 
problema da r i tardatar i , in 
un contesto di marxismo vol-
gare che pure si e ripresenta-
to con qualche guizzo di vi-
•alita. Ogni le t teratura do-
vrebbe essere considerata al-
lora col metro americano del 
successo immediato quando 
non viene giudicata con sche-
ml estetici consunti . 11 rap-
por to da s tudiare e piuttosto 
quel lo fra la let teratura di 
un periodo e la personalita 
collettiva cosciente. 11 che 
diventa tanlo piu at tuale in 
un periodo di fermenti co
m e l 'a t tuale , caratterizzato 
da profondi mutament i ideo
logic! e da rivendicazioni ra
dical! di ordinamenti sociali 
diffcrentl . 

Diret che, in questo sen 
so, la raccolta di racconti di 
I ta lo Calvino (Tt con zero). 
la proposta poetica di An
drea Zanzotto (La belta), il 
« romanzo » postumo di Bep-
pe Penoglio (U partigiano 
Johnny) sono opere da non 
t rascura re . Alcuni teml — 
Timmobilismo nevrotico del
la nostra societa, il logorio 
del linguaggt, la riconside-
razione della storia recente 
— sono espressi con vigore 
e non senza qualche novita 
di mezzi espressivi. Poche 
proposte , Irtvece, sono arri-
vate dal versante dell 'avan-
guardia . Anzi, proprio il 
g ruppo maggiore dell'avan-
guardia italiana e venuto at-
t enuando la propria carica 
contestat iva contro il bersa-
glio della « le t teratura tradi-
zionale ». Ma e forse anche 
piu significative il fatto che 
lo stesso gruppo abbla ac-
centua to la propria polemi-
ca in una" operazione di piu 
aper to e d e d s o intervento 
politico. 

Non si pud dimenticarc, 
infat l i . che questo c stato 
« l ' anno degli s tudent! >, e 
I 'espressione, rlpresa dal ti
tolo del volumetto di Rossa-

na Rossanda, cl rlcorda an-
zilutto che questl dudici me
al sono stati ricchl di saggi-
stica (anche se piu propria-
mente si dovrebbe parlare 
d) analisi sociologtche o di 
trattatistica culturale). Es-
sa cl rlcorda anche che Pan-
nata letteraria si e aperta, 
o quasi, con la brusca acco-
glienza degli student) di 
Roma a uno dci piu cele-
brl scrittori < professlonisti » 
della passata generazione. Si 
e aperta. cloe, una contesta-
zlune dlretta di fronte a una 
let teratura che, senza perso-
nalizzare col caso dl Mora
via, non solo s! sente estra-
nea alia rivnluzione ma tal-
volta appare perslno poco 
permeahile, quasi una let
tera tura di « eroi > ottocen-
teschl. Penso. Inveco. che 
quel confronto fra vecchlo e 
nuovo sia andato dl la dal-
1'eplsodlco. Lo si e capjto. 
del resto, qualche mese do-
po, suprattutto durante le 
glornate del maggio france-
se, quando alcune cristalliz-
zazionl letterarle — non 
escluse le proposte della 
neo • avanguardia o dello 
strtitturallsmo — si sono tro-
vate sottoposte a Hflesslonl 
cril lehe dl tipo nuovo. 

Tut to questo fermento ha 
Investlto anche la letteratu
ra. Ma non va trasformato in 
mito come fanno alcuni. II 

mlto della contestazione e 
un mito come un altro: in 
breve verrebbe riassurbito. 
E' piuttosto la misura, e 
piuttosto I'arma della conte
stazione, usata con flnalita 
rivoluzionaria, che potra per-
mettere di riscoprire l'oriz-
zonte propri imente politico 
della letteratura nel tempo 
nostro. fuori degli impegni 
frivoli e delle mode. Finora 
— ed e questa rul t ima voce 
del nostro bilancio — abbia-
mo assistito a contestazlonl 
dl hiennali. di premi e dl al
tre esihizloni pubbliche. C'6 
stato qualche passo innanzl 
nclla coscienza generale in-
torno alia funzione della let
teratura e delle art i? Forse 
s). Ma spero che tut to non 
finisca in contestazlonl de
gli altri per affermare se 
stessi, come e accaduto nel 
caso di quel premio attribul-
to in Sicilia al libro dl un 
autore appar tenente al grup
po promotore che pure ave-
va proclamato sui tetti di 
voler contestare analoghi 
sistcml. In questo caso, si 
potrebbe concludere che 
I'unico risultato e la conte
stazione del gruppl da parte 
di altri gruppl. I quail sem-
pre gruppl rlmangono, se-
condo le huone tradizionl di 
una certa cultura italiana. 

Comics 

«Anche i re, 
brav' uomo, 

sono uguali» 
« II bambino a una dimensione », « II ma-
go Wiz » e « II trapianto del trauma »: 
il nicer I io del recente fumetto americano 

PeilTer, Schulz e Hart: va
le h dire U meglio del fumet^ 
to americano nato negli anni 
50; la nuova leva nclla quale 
il comic ha trovato nuovo 
fiato civile ed attraverso la 
quale si e finalmente imposto 
anche in Italia come lettura 
per adulti. NelJo spazio di po-
chi giomi. I tre autori sono 

I Michele Rago 

tornati in libreria con vec-
chie e nuove raccolte che 
fanno chiaraniente spicco nel 
panorama editoriale dei co
mics di fine d'anno. 

Schulz appare con due tito 
li: Tennesimo deila serie cura 
ta dalla Milano Libri. c Nien-
te da fare Charlie Brown» 
ed il terzo titolo dell'c Oscar > 
Mondadori dedicato al fu-
mento. Con II bambino a 

1 una dimensione, questa edi 
trice propone ad un pub-

La scienza della cittd 

Dove e come fare 
le scuole in Italia 

La mancanza dl coordina-
mento tra i diversi episodi 
edilizi ed urbanistici che inter-
vengono sul territorio e una 
delle piaghe croniche piu insi-
diose delle nostre citta. Piani 
dell'ANAS e delle Ferrovie che 
si ignorano tra di loro e igno-
rano a loro volta i piani cumu-
nali e intercomunali. localizza-
zioni di scuole in concorrenza 
tra un comune e I'altro e una 
provincia e Taltra. strade che 
non si congiungono. decision! 
degli organismi centrali che 
non tengono conto delle situa-
zioni localj e cosi via. 

Sono quindi da salutare quel
le iniziative (che signiiicativa-
mente assumono per lo piu una 
dimensione regionale) tese ad 
organizzare. coordinare in 
qualche modo la materia urba-
nistica. La Consulta urbanisti-
ca regionale deU'Emilia Roma-
gna ha presentato un volume 
(ed. Galeati - lmola, pagg. 172 
L. 4.500) nel quale sono raccol-
ti uno schema di rcgolamcnio 
edihzio coiuui.alc, vr. esompio 
di norme di attuazione dei 
Piani regolatori generali e 
dei Programmi di fabbrica-
ziune e una guida pratica per 
la redazione dei piani urbani 
stici L'insienu; di qucsti saggi. 
che sono il rnultato di anni di 
studi urbanistici condotti per 
conto di diversi grandi e pic-
coli comuni emihani. e senza 
dubbio un contributo prezioso 
che la regione emibana offre 
a tutto U territorio nazionale. 

L'Unione regionale oVUe Pro
vince toscane ha prodotto re-
centemente uno sUidio nel qua
le il territorio regionale viene 
divisj in < distretti scolaslici » 
per ristruzicne me»iia supe-
riore. per ovviare. da una par
te alia concentrazione di tuite 
le scuole nei capoluoghi di 
provincia. dall'altra alia disse-
minazione ,!i tronchi staccaii 
dj scuole nei diversi comuni. 
Si tratta, dice la relazione. di 
creare raUemaliva ai grossi 
ctntri scolastici della regione. 
scaricando da questi parte del
le pesanti gravitazioni di stu
dent* pendolari e di individua-
re un sistcma di nuovi ccnUi 
che siano piu facilmente ac-
cessibili agli studenti. garan-
tendo ugualmente le stesse va-
ste possibility di scelta e di 
livelJo culturale asiicurato dal
le grandi citta. 

Un passo avanti sulla strada 
della pianificazione scolastica 
delJa scuola media supenore 
e quello che si sta facendo in 
questi giorni al Piano interco-
munale milanese. L'assemblea 
dei sindaci dei comuni che for-
mano questo Istituto (92 della 
cintura di Milano) e chiamata 
a di sou to re una proposta di 
distnbuzione di Centn scola 
lastici nel propno terniono 
contenuta in uno studio in due 
voluiru prodotto dagh ufTlci 
tecnici del Piano. Î a documen-
tazione parte da una minuzio-
sa indagine sulo stato attuale 
della scuola secondaria nel 

comprensorio e propone oltre 
alia localizzazione dei Centri, 
anche lo schema dei trasporti 
ad essi collegato e un esempio 
lipologico dei nuovi complessi 
edilizi che dovrebbero conte-
nere tutti i Upi di istruzione 
media superiorc. 

La discussione asscmbleare 

6 gia entrata nel vivo delle 
singole proposte, ed e f j rse la 
prima volta in Italia che il 
discorso sui Centri scolastici 
diventa concreto, a diretto 
confronto con la volonla degli 
amministratori. 

Novella Sanson? 

Schede 

Stendhal e 
il realismo 

Inaugurando una nuova col-
lana di testl e sa^gi dl lette
ratura francese da lui dlret
ta per le Edjziom scientiti-
che ita'iane dl Napoll. Mario 
Bonfantuu. vl rlstampa U suo 
bel Ubro su Stendhal e tl rea
lismo (pp. 186, Lire 3.00U). 
Dieci anal ta, questo saggio 
— fruuo dl una lunga con-
suetudine con lo scrittore 
francese ma anche con tutto 
11 suo ambleme culturale e 
politico, da parte di uno stu-
dioso che noc na mai dl-
sgiunto la sua mihzia poiitica 
dalla nflessione cntica — voi
le cu.locare la • questione 
Stendhal > nell'ambito del di-
battito aUora ui corso sul 
realismo; e lo tece COD gran-
de flnezza di analisi, oarcan-
do, anche nella polemica con 
lc pusiziotu di Lukacs o di 
Auerbach. dl perveriire a U J ^ 
defimzione concreta e storl-
camente plausibile. Parecchie 
tesi (o dirb meglio, aree dl 
ricerca) di questo saggio sul-
lc *uee-forza di Stendhal re-
stano largamente persuasive. 
Ne tndicher6 alcune: U rap-
porto col romanzo dei Sette-
cento con 1'tnveramento •• oo-
lltlcoa della sua canca ldeo-
logica; quello con gli • Ideolo
gues » eredi deiruiumimsmo; 

la scelta tardlva del romanzo 
come commedia del costume 
e della storia, a teatro a del 
XIX secolo; 11 valore rlvela-
tore per lo scrittore delle idee 
del romantici italianl. ma piu 
ancora. il sotterraneo filo idea-
le che lo lega al Leopard); e 
inline, 11 ruolo determinante. 
anche di • rnodeilo a lettera-
no, deil'autore d: 11 rosso e tl 
nero rlspetto al realismo bal-
zachlano, piu cljimoroso e 
ambizioso del suo, ma forse 
meno autenttco e tnnovatore. 

Meno approfondita appare 
nel saggio, nel conlronio con 
queste intulziom essenziaU e 
— npeto — stoncamente De
ne argomentate, l'anallsl pun-
tuaie dei grandi libri di Sten
dhal; ma la rlcchezza della 
nflessione e. come dire, la sua 
soupl^ise consentiranno al 
leitore uno sviluppo persona-
le nella lettu 'a. Che e pol 
11 vero segreto (che del resto 
Bonfantuu coglie bene, nelle 
sue pagtne migliorl> del rap-
porto tra il romanzi ere e 1 
suoi fedell: le idee generali, 
tl senso della stonritii del vl-
vere e dell'aglre, che rldlveo-
tano fatto privato. amore tn-
tenore. 

b. s. 

Notizie 
0 K AKRIVATO NFUI.b 
KD1COUK | | dutcrntcilmo 
ourorro del • Lun»rlo-»lraa-
nacco Harbancra di Foii-
gnu •. Nfll'occailone del se-
condo crnlcmi lo della pub-
bllcaztone. ledliore Campl 
di Folifno. che ne enra la 
flampa. ha tneiso ID com-
mercio una cariella conie-
nenie ana coplos* qoamtta 
dl malerlalr lllastrallvo cbe. 
oltic a chlarlre ie orl^ml 
fiortcne drll a»trolotla, fur-
Qlice Inlormaxtonl esaurleo-
U «oll orlRlne dl tan alroa-
aacchl che. nail In Mesopo
tamia, vennero portatl d*)?ll 
tchlbvl nel pa«-tl del Medl-
leiraneo circa durmila anni 
fa Ma fnrono (II arabi. ver-
10 l'anno ml He. • dlffondere 
la eclenza degli astrl, dopo 
che la Chlesa. sopraitntto 
per bocca d| SanfARoitlno, 
Kveva pronnnrlato una fer-
ma condanna rnniro dl rt-
•a. C'atto dl n u d u dl Uar-

banera e refilstraio nellana-
grale del lunarl geU'anno 
I76Z. 
# LA « V A L L E C C M ; KUI-
TORE S p.A. > ha rrto nolo 
che sono ttatl trovati In 
Cunioierclo votuml della <e-
rle * Le plrsmiai • e « T-jt-
lodnnfiaio • (tra col * Il leo-
ne dl Mlcene . , « Oro e del 
del Peru >, < Olto racconll 
roniro la panra •) di sot 
proprlrta, che pur recando 
la Indlcazlone « Vallecchl 
edltore * t U u l i u i n o chia-
rajnrnte contraffaiil e non 
provenlvano dalla casa edl-
trice- Tan volumi non rec*-
no la preicrttta (imbratara 
SlAE. 

La • Vallecchl » ba gia 
provreduto a denunclare II 
fatto airAntnrltA jludttlaria 
per le cansfRnenie penal'. 
del cato m carlco del re-
• poniablll. e ha dlfOdato 
chlanque avesse tall volumi 
a porll In commerclo. 

Buonanno 

blico molto vasto una ras-
segna di Charlie Brown & C , 
introdotta da una breve nota 
critica di Franco Cavallone. 
Iniziativa issai utile: sia per-
che questo autore « dfficile » 
giunge finalmente al pubblico 
delle edicole (per U quale 
non e sufficiente la pubblica-
zione settimanale sull' Unitd 
e la strip quotidiana di Paeae 
Sera); sia perche, con U pri 
mo capitolo intitolato Infan 
zia di una infanzin, vengono 
diffuse proprio quelle strisce 
degli anni '50 che testimonia 
no della profonda evoluzione 
grafica di Scliulz nonche del 
i'aiiprofuiidirsi della sua te-
matica civile dopo i piU timi-
di e superficial! tentativi ini 
ziali. Ancora una volta. tutta 
via. la collana Mondadori non 
centra pienamente 1'obiettivo: 
gia il titolo. troppo evidente 
parodia marcustana. confonde 
inutilmente le idee; mentre la 
introduzione. dopo qualche 
cenno di analisi. si ferma ad 
una descrittiva dei personag 
gi che propone una ehiave 
di lettura mdubbiamente li- I 
mitata e. tutto sommato, equi-
vocamente pacificante (quan
do Schulz. pur con tutti i 
suoi limiti, ha certamente 
meno quieti propositi di ana
lisi sociale). 

Addirittura privi o quasi 
di prefazione sono i titoli di 
Hart e Feiffer. n primo ci 
propone 1" ultimo porsonag-
f.io dell'autore di B.C.: il 
Maqo Wiz. nato dalla collabo-
razione con il d:segnatore 
Brant Parker. Dalla preisto 
ria. passiamo al Medio Evo: 
che e soltanto un altro modo 
per rispecchiare. nelle forme 
dell'ironia. il nostro presen-
te. Dietro un tono apparente 
mente svagato. infatti. Par
ker e Johnny Hart propon-

gono una galleria di perso-
naggi dalla caratterizzazione 
aggressiva e precisa (cui Par
ker contribuisce con un segno 
elementare benche a volte 
troppo compiaciuto); personag-
gi che ben sono introdotti dal 
re Id it quale, fin dalla prima 
strip, precisa il tono suo e del-
l'intera storia con questo dia-
logo: c Tutti gli uomini sono 
stati creati uguali! >. c E allo-
ra i re? >. < Anche i re. 
brav'uomo. sono uguali ». 

Di maggior rilievo, tuttavia 
d II trapianto del trauma di 
Jules Feiffer, che Lfmberto 
Eco e Cathy Berberian hanno 
messo insieme ci^n alcune sto-
rie di Bernard Mergendeiler e 
dell" Harold Swerg tratto dal 
Feiffer's Album. Si tratta. dun-
que. di una produzione di al 
cuni anni fa: e lode vada alia 
scelta di aver coperto. sia pu
re parzialmente. la piu visto-
sa lacuna dell'editoria italiana 
dei comics. E' proprio tra la 
fine degli anni '50 e gli inizi 
del '60 che Feiffer ha fomito 
— se a nostra volta non ab-
biamo dife'.to di inform3zione 
— le sue co-e migliori: giusta-
mente considerato come uno 
dei piu efficienti e puntigliosi 
ccAumnist p>litici. Feiffer sem 
bra aver porso in questi ul-
timi anni la lucidita di giudi 
zio e la complo-isita dei carat-
teri che lo avevano contraddi-
stinto nella fa?e inizinle. Le 
antiche i*ic*?nde raccolte in 
questo volume, mostrano inve-
ce — al di la doH'ossorvazione 
legata all.1 cmnaca settima-
nal? — il vol to di una so-
ce t a profondamento an^oscia-
t,i. per>a nel suo stesso giowi 
di finzioni ailturali . smarrita 
d:etrf» la ma«cheratura di una 
inofficace idei"»!ogia dell'effi-
cienza. L' analisi di Feiffer 
r^chia talvo'ta di slittare nel 
qualnnquismo ( o n e appare 
piu evidente nella ricenda di 
Harold Swerg): ruttavia la 
sua mancanza di pieta. unita 
ad un sostan7iale giudizio di 
condanna. o n d u c e inevitabil-
merile il lettore oltre le stes
se lim'tate conclusion! poiiti 
che cui Feiffer stes^so sem-
bra giungere. Feiffer. insom-
ma. cosurinffe a riflettei^ ed 
offre gli artomenti utib" alia 
nflessione. n che. riconoscia-
molo. e gia un enorme risul
tato. 

Dario Natolt 

di Ga!ve 

Leiiera da Mosca 

L'insegnamento della 
storia nell'URSS 

Un libro per la settima classe e un film, « Vivremo fino a lunedi», ripropongono il tema della 
scuola — Un articolo di « Sovietskaia Rossia» e la risposta indiretta della « Pravda » 

MOSCA, gennaio. 
Uno scontro particolarmente 

vivace a t tomo ad un Ubro dl 
testo e un film dl grande 
successo e dl notevole Uvello 
(Vivremo lino a lunedi. dl 
S. Rostozki), hanno posto In 
discussione U problema dello 
insegnamento della storia nel
le scuole. 

II tema e fra i plti deUca-
ti, ancne perch^ couivolge ne-
cessanamente grosse questlo-
ni poUtiche e, msieme. 1 pro-
blenu della valutazione del 
passato, del rapporto mse-
gnanti-allievi (e padrl e f4-
gh). del metodi educativl. 

U libro preso di mira e un 
manuale per la settima clas
se della scuola dell'obbhgo, 
scrltto da un noto stonco, la 
protessoressa Neskina, dell'Ac-
cademia delle scienze. cono-
sciuta anche In Italia, dal pro
fessor Leibendnv, e da alcuni 
altri. II Ubro e in dotazione 
in molte scuole sovietiche. E ' 
dunque tin libro gia xcollau-
dato ». Ma ecco che su Soviet-
skata Rossia esce. un attao-
co al libro, che si caratteriz-
za per le furiose argomenta-

ziom impiegate dall'autore. 
M. Naldionov, un professore 
dell'Universita dl Mosca. 

In sintesi, al compilatori del 
Ubro di testo viene nmprove-
rato dl non aver messo In 
sufficiente rilievo le imprese 
eroiche del popolo russo, dl 
aver date un quadro falso dl 
Aleksandr Nevski e dl altri 
personaggl. dl aver liquldato 
In poche rigne la vittorla 
russa di Poltava e dl aver tn-
vece. speso molte parole per 
dire che Pietro I considerava 
gli svedesl come propri mae
stri. dl aver parlato degli « in 
gegncrl stranlerl n al servlzlo 
di Ivan il ternbile, dimenti-
cando che c'erano anche l rus-
sl. 

II libro si apre con una 
prefazione in cui viene rlas-

| sunta la storia del paese dal 
medioevo fino al decabrtstl, al
ia nascita del capitalismo e 
deila classe operaia e pol del 
partito rivoluzionarlo di Le
nin. ponendo m luce la partl-
colare funzione rivoluzionaria 
della classe operaia russa, 
ma ricordando che la Russia 
era un paese multinazlonale, 

giacche comprendeva oltro al 
territorl che volontariamente, 
come l'Ucraina, si erano riunl-
tl all'impero. anche quelli che 
erano stall conqulstati dagli 
zar. £ ' stata la rlvoluzione, 
ncordano 1 due autori del li
bro, a spezzare Insieme alia 
borghesla anche la sua poiiti
ca Imperialists e colonlalista: 
a A quale nazionalitfc appar-
tenete — chiedono concluden-
do i due stonci al ragszz! In 
una pagina molto felice — Sie-
te russi, ucrainl, lituanl— Ma 
prima di tutto siete ottadlni 
delllJnione Sovietica che e la 
vostra patria comune ». 

Quanto abbiamo fin qui det-
to e sufficiente, riteniamo, 
per individuare 11 mondo cul
turale e ideologico sia degli 
autori del libro che del loro 
cnticl. Da una parte e'e una 
chlara lezione di lnternazio-
nalisrno, I'affermazione netta 
doe che la classe operaia e 11 
movimento nvoluzionario rus
so hanno ricoperto ua mo!o di 

j guida nei confront! dei popoii 
vicini propno perche hanno 
rovesciato e battuto la poiiti
ca colonlalista degli zar chia-

Scienza 

Le invenzioni dell'uomo 
I! libro di Egon Larsen, pubblicafo dagli Editori Riuniti, prezioso 
strumento per gli adolescent! - II passaggio dal momento magi-
co alia sfrenata attivita conoscitiva - Panorama appassionante 

II bambino ad una dimensio
ne. di Charles M. Schulz. 
Ed. Mondadori. L. 500. 

17 mago U'iz. di Parker e Hart. 
Ed. Mondadori, L. 1.800. 

71 frapMnfo del trauma, di Ju
les Feiffer. Ed. BompLaru, 

L. 2.000. 

Una delle caratteristiche che 
differenzia in maniera parti-
colare la ps'cologia del bam 
bino da quclia dell'adolescente 
e la compxicnte magica che 
si riscontra in certe convin-
zioni e comp«>rtamenti del pri
mo. (Qui magico e inteso nel 
;enso di rapporti tra due 
etenti senza nessi causali in-
tuibili. nel senso cioe di rap
port j precausali). 

D bambino elabora infatti 
una serie di comportamenti la 
cui strategia. a volte basata 
su gesti o comandi. e diretla 
al controllo del mondo circo-
star.tc. Quest" controllo spesso 
si reahzza in maniera concreta 
sui geniton. i quali vengono 
vissuti come i numi che fanno 
il buono e cattivo tempo col 
bambino e cbe di conseguenza 
sono in grado di soddisfare 
ogni sua esigenza. Da qui de-
riva a volte un senso di vitti-
mismo nell'adultc che assume 
toni di intolleranza verso la 
curiosita dei bambini. 

L'adolescente inveoe piu che 
al controllo magico delle cose 
e teso alia loro conquista e 
partecipazione. La curiosita 
infantile, esclusivamente af-
fetUva. \ iene da lui trasforma-
ta in sfrenata attivita corosci-
tiva. Non e mai soddisiatto 
delle risposte, fomitegli su 
basi rassicuranti, ai suoi •co
me » e perche >. ma va al di 
la. Egli vuole riprodurre. spe-
rimentando e riscoprendo m 
prima persona, i nesri causali 
esistenti tra due fenomeni. ap-
prolondire su un piano mec-
canjeo ed operativo le consc-
guenze di una scoperta sullo 

1 sviluppo pratico della n t a . Si 

afferma insomma con lui la 
curiosita razionale. tesa alia 
ncostruzione tappa per tappa 
della potenza umana. Per rea-
lizzare questo obiettivo l'ado-
lescente ha bisogno della col-
laborazione delladulto e della 
sua disponibilita a renderlo 
partecipe attivamente dei « se-
greQ > della \ i ta umana. 

In questo senso il libro di 
Egon Larsen (1) offre all'adul-
to. nell'ati'jale momento di 
strenne. uno strumento signifi-
cativo per rondere partecipe. 
su uiia base scientifica e rea-
listica e non mitica. delle con-
quiste umane, l'adolescente. 
La storia delle invenzioni in 
questo hbro viene tracciata 
secondo uno schema estrema-
mente lineare e semplice. sen
za sacrificare nulla: ne lc sti
le. ne la scienza. Anzi fonden-
do entrambi in una prospet-
tiva di s\-iluppo dove i drammi 
ed i sacrifici dell'uomo per 
conquistare ulteriori mete di 

progresso vanno di pari passo 
con 1'analisi scicntificamente 
accurata di ogni scoperta ed 
invenzione. dalle origini ai 
giorni nostri. 

D libro la cm architettura e 
di ampio respiro, ricco di illu-
strazioni e di didascalie, mette 
in evidenza anche i risvolti 
pratici e sociali insiti in ogni 
invenzione oltre alle ripercus-
sicni che esse hanno avuto 
sugli usi e coftumi dell'uomo. 
sulle lotte pe- migborare le 
condizioni umane. 

Un libro insomm... questo 
della Storia delle invenzioni, 
chp sembra offrire una \ i i di 
uscita dalla crisi che attra-
versa la letteratura per ado
lescent]. impregnata di visioni 
magiche e mitiche della Mta. 
e come alternate a per un con
creto e reale apporto alia edu-
cazione e formazione r>?H'ado-
lescente. Esso. inoltre. e utile 
anche per I'adulto 0 quale, pur 
r.on nutrendo specifici interessi 
per le iii»*enzioni, si vogiia ren-
dere conto della vastita delle 
scoperte scientiflche e della 
loro imprevedibdita. La pano-
ramica tracciata dall'autore 
sulla stona delle invenzioni 
facilita infatti una visione uni-
taria e sintetica de! progresso 
urnano sotto fonna elementa
re, ma appassionante. 

Giuseppe De luca 

(1) EGON LARSEN < Storia 
delle Invenzioni >. a cura e con 
appendice di Dmo Platone: rea-
lizzazione grafica di Giuseppe 
Mootanucci; illastrazioru di 
Claudio Cento. Editon Riuniti. 
Roma, Novembre 1968. Tradu-
zione di Lucia Brum, L. 6.000. 

mando alia lotta l popoii op-
pxessi e lnterpretandone le esi 
genze di liberta. Nessuna 
«continuita» dunque tra ia 
poiitica espansiomsta degli zai 
verso il Mar Nero o I'Asia 
centrale e ia suluzione data 
alia a questione rivoluziona 
ria B dalla Repubblica dei So 
viet. Dall'altra parte, piu o 
meno esplicitameme, si sotto-
linea mvece questa continuita 
e si cade nel nazionalismo os 
sessivo e assurdo, per cui si 
finisce per dimenticare la na 
tura reazionana della Russia 
zansta e anche la precisa ana 
usi di Engels e di Lerun su 
questa questione e sul nazio 
aalismo s grande russo o. 

Posiziom di questo tipo nan 
no avuto. come si sa, qualche 
fortuna m passato, ma sonu 
perb chiaramente mconciliabi-
U sia coi prmcipi che con ia 
societa socialista. Per questo, 
quando il 16 oltobre scorso 
si nunl la commissione cen 
trale della Accademia delle 
scienze pedagogiche per di 
scutere d hbro della iNeskuia 
e di Leibendriv, al centro del 
le cntlche non vi fu il testo 
di storia — che venne anzi 
lodato — ma inevitabilmente 
1 ' articolo di Naidionov ai 
quale venne data una serie 
di risposte perunenti. Soviet 
skata Rossia e tornata al
io ra all'attacco parlando di 
a scarso senso di responsabi-
lita da parte dell'Accademia 
deile scienze s e pubbheanuo 
successivamente una mtera 
pagina di lettere di protests 
contro 11 libro, che sono una 
piccola antoiogia di luoghl co 
rcuni nazionahstici. 

La poleaiica non e dunque 
finita anche se di fatto il h-
bro ha vmto la baltaglia ed e 
su di esso che si formano e 
conunuano a lormarsi i ragaz 
zi sovietlci. Nessun altro gior-
nale ha poi axirontato il ca
so. Sulla Pravda, anzi, pro
prio negli stessi giorni e usci
ta una recensione al tilm dl 
Rostand ai qoa.e abbiamo ac-
cennato all'mizio, cue era una 
indiretta ma chiaru risposta a 
Sottets&aia Rossia. L'mteres-
se del turn sia nel fatto che 
esso dimostra un conilitto fra 
alcuni insegnanti e fra que 
su e l ragazzi di oggi e che 
il personaggio pxincipale 6 ap^ 
punto un professore di stona 
deciso a dire la verita ai suo; 
/agazzt, a non « car~»]lare» 
nessuno dalla s t o n i ael pae
se. a non impostare le lezio-
nj sulla base deU'ultuno edi-
tona'le dei gjornaie. 

E' un personaggio diffici
le ma reaie: a Forse per la 
prima voita — senve la Prav-
UH — IZiCOiiZî ^uRi ziei ousiro 
cinema non un insegnante cli
che ma un carattere pieno di 
vita». Dairaltra parte, vl e 
U direuore della scuola cue 
mvita U collega a < lasc:ar 
perdere » ma che, nei momen
to della venta, trora la for-
za e 1'energia morale per 
prendere un3 giusta posizione, 
e un altro forte e vero perso-
naggio. la t vecch:a» inse-
gnante rimasta ancorata »i 
metodi del passato (« Il suo 
credo: lo sono la maestra e 
per questo sono iniaiiibiie s, 
senve la Pracda), e quindi 
in aperto contrasto con la real-
ta dei giovam di oggi. Al 
mondo di questa vecch:a mse 
gnante, un moado pre-ventes; 
mo congresso, appanengono 
essenzjalmente mo.ti degli au 
ton aeile iettere pubbucate 
dalla Sovietskaia Rossia. < La 
attnee che mterpreta il ruo 
lo di questa professoressa — 
senve !a Pravda — dimostra 
che la cosa piu ternbile per 
un lnsagnante sta ne. n^n r:u 
scire a pensare fuon dei vec 
chi scheml». 

Adriano Guerra 
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