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Storia 

Un'opera di Pier Carlo Masini sulla 
formazione del movimento in Italia 

Una «lente» 
contemporanea 

per la storia 
anarchica 

Lettera da Budapest 

Fra 41 31 agosto « i l 3 wt-
timbre dell'anno acorso a Car-
r a n le federazionl anarchico* 
aneora soprawiventi vollero 
tcttere un congresso tntema-

.Vi fee* la sua com-
anche un peraonaggio 

del movimento studenteacc in-
temarinnale. Daniel Cohn-Ben-
dit, 11 cui nome fu sulla cre
ate deU'ood* a) tempi delle bat
taglie del « maggio francese ». 
Poi dl lul si sono occupati 
piu 1 rotocachi one l movi-
menti politlci. Comunque a 
Carrara egli spar6 le sue ear-
tuooe. verbalmente arroventa-
te, e divenne 1'elemento dl co
lore del congresso. Perch* per 
11 resto I'asaemblea si spezzo, 
•i dftrise In due tronconi ed 
•aba la mallnconica fine dl 
molt! altri convegnl anarchlci. 
E' un luogo comune dire cbe 
ogni anarchico sia un movi
mento. un pensiero, una poai-
alone, ma quel convegno po-
trebbe, se si volesse sbrigativa-
mente giudicare .confermar* 
questo abusato giudlxio . 

E' un fatto cbe il movimen
to anarchico ebbe aempre co
me caratteristica —tratto co
mune ad anarcbici italiani e 
francesi, forse non esattamen-
te uguale per I'anarchismo 
spagnolo — quella del frazio-
namento, della parcellizzazio-
ne. della suddivisione polemi-
ca e violenta fra gruppi aem
pre piu esangui, sempre piu 
riatrettl e languenti. Questo 
sul piano concreto della for-
sa, che" su quello della batta-
glia ideale, il movimento anar
chico ebbe sempre uomini di 
chiara capacit* intellettlva e 
speculativa. Si pensi a Baku-
nin cbe afflla in Italia le ar
ml della battaglla. al primo 
Costa, e poi gib giu a Save-
rio Merlino aino a Malatesta. 

SI potrebbe dire. per attua-
Hsxare 11 problems, cbe oggi 
I gruppi neoanarehlatici che si 
presentano alia rlbalta nei va-
ri movimentt studenteschi 
net paeai dell'Europa occiden
t a l abblano le atease carat-
teriatiobe: una foga polemica 
Irriducibile, uno slancio ideale 
non prlvo di interesse, una 
tematlca politica one parte dal-
l'essma della socleta autortta-
rla, ma cbe investa anche cam-
pi pid vasti, ma, di nuovo. 
una frammentazione di gruppi 
suddhrisi ed eterogenei. Piu 
che lltalla vale come esempio 
II mondo politico contempora-
neo tedesco occidental* o 
francese. 

La storia si ripete? Gla og
gi tuttavia e possible stabilire 
un dato dl fatto: cbe nella se-
conda met* dell'800 11 movi
mento anarchico italiano era 
composto al, da punte di a van-
guardie intellettuali, ma ebbe 
anche una base sociale prole-
taria, tanto ohe proprlo i'anar
chismo fu, in buona parte, il 
corrldoto dl passaggio per lo 
approdo alia formazione del 
partito aocialista; mentre og
gi, 11 neoanarchismo ha una 
base eminentemente studente-
aca e intellettuale. 

Ora Pier Carlo Masini cl rt-
propone, come ha scritto di 
recente Le Monde, questo pro
blema anarchico dell "800 ita
liano. La Storia degli anarchic! 
ttaliant do Bakuntn a Malate-
•ta (Milano, Blazon 1969 pa-
gine 380) per quanto prenda 
to esame 30 anni di storia 
anarchica, da) 1862 al 1892. dl-
venta stimolante per una aerie 
di riconslderazioni su tutto il 
movimento. Masini ha il suo 
preminente centra d) interessi 
atorici intomo all'anarchismo. 
Tutte le sue pubblicazionl, 
libri, aaggl e art icon, ci lndi-
oano ohe quest* Storia e un 
approdo dopo una lunga ri-
oarca e una lunga preparazlo • 
ne: il libro e una via dl me* 
ao fra il racconto storico scrit-
to quasi come un reportage 
biogfaf ico e la storia delle idee 
del prominent) anarchic! ita
liani, a partire dal momen
ta in cui Bakunin abbandona 
le desolate terre della depor-
tazlone russa e approda alle 
calde rive del Mediterrraneo. 

A partire dai priml articoll 
di Bakunin sul glornall na-
poletani del 1B6S che segnano 
1'tnizlo dell'anarchlsmo italia
no, tl movimento anarchico 
passa attraverso una serle di 
logoranti persecuzioni polizie-
sche dirette contro gli indivi-
dul dl punta, sclsslonl a ripe-
turione e polemlche intestine 
di ettrema violenza in cui si 
esaurisce la lotta politics stes-
u « 1) cui acme si raggtunge 
forse con I'eiezione di Costa 
al Paruunento e in cut, d'al-
tra parte, hanno gioco facile 
gH agantl provocatori, fino alia 
atomitzazione del movimento 
dopo la definltiva scissione 
del "92 fra socialist) e anar-
ohld. a Separatist — scrive Ma
sini — i legalltari divennero 
anoora pih legaliuri e gU a. 
narchici ancora pid anarchlci, 
ftno a un punto tale in cui 
la prospective rivoluzionarla 
perdeva i suo) caratteri e ve-
nlva sostituita da una rivol-
ta permanente, meramente 
proteetataria ed eversiva, ai*-
fldata airinlzistlva Individual 
• alia teonlca degli attentati». 

II movimento s| esauriva 
pareUk nell'indtvidualiamo pib 
esasperato. Ma arrlvava alio 
eaaurhnento oltre che per lo 
aCaldamento, il logoramento 
latarao dovuto ad anni di po-

e dl battaglie interne 
eaciuaions di oolpl, an-

one • soprattutto perohe la 
elaaa* operala trovava nuove 
BBfine e si dirigeva a Man 
abbandonando Bakunin, 

Nella polemica fra i due, fra 
Bakunin e l'lnternazionale, in 
Italia sono forse gli anarchici 
ad avere piu successo, a rinvi-
gorirsi, sul piano dell'infiuenza 
almeno, ma e un successo 
temporaneo, una vittoria non 
definitive. Al movimento anar
chico manca la forza di indi-
care obiettivi precis!. facill, 

oWarj, concretl,* manca la capa-
cita di coordinate 11 movimen
to con le sue frazioni, con i 
suoi gruppi. 

Oopo lo studio di Enzo San-
tarelli, /{ socialismo anarchico 
in Italia, piu attento ad impli-
cazioni ideologiche e Ideal i del 
movimento, questo di Masini 
e certo il libro piu recente e 
complete, anche se non esau-
riente delle vicende dell'anar-
chismo italiano dellHOO. II va-
lore del libro sta tuttavia an
che ne] fatto di permetterci, 
nonostante esso si fermi al 
1892. di trovare in episodi dei 
nostrl giomi, in certi «ri 
tornu ideal), radici ed elemen-
ti di origins che possono ser-
vire in parte a spiegare episo
di e atti di certa lotta politica. 

Adolfb Scalpelli 

Una cartella con i manifesti della Repubblica dei Consigli 

«Soldati rossi, avanti!* 
VOROS KtfONAK 

E10RE 

• Seidali rMi i aventi », manifesto dl Janos Tabor 
Steiner (11541*45) 

(1t90-1v$4). A destra: « Finalmentel 1 Maggio 191S • manifesto di Rezto 

Musica 
Le lettere di Arnold Schoenberg: « La seconda meta di 
questo secolo guastera, sopravalutandolo, quel che di 
buono, sottovalutandolo, la prima meta ha lasciato di me » 

Una pensione 
di 38 dollari 

Un lettore evidentemente 
frettoloso, proprlo uno apiccia-
libri. viene e dice: cChissa 
perche, in questo libro, le let 
tare vanno dal 1910 al 1951, ma 
le notizie su Schoenberg sono 
piuttosto acarae: si fermano al 
1017 ». 

Lo splccialibri si e fermato 
alia prima taverna: ha preso 
11 bel libro Arnold Schoen
berg, Lettere (« La Nuova Ita
lia » ed., Firenze, 1969, pagine 
315, lire 2400> e ha scorso ap-
pena la biografia di Schoen
berg riportata nelle primissi-
me pagine; ne ha dato uno 
sguardo alia presentazione del 
libro curata da Luigi Rogno-
ni e alia lntroduzione espli 
cativa di Erwin Stein, allle-
vo fedellsstmo dl Schoen
berg. il quale ha seel to le 
lettere. 

Tant'fe, le notizie biografi-
che non si fermano affatto al 
1917, che e i'anno in cui 
Schoenberg, avendo dopotut-
to largamente oltrepassato la 
quarantlna (era nato a Vien
na 11 13 settembre 1R74), vie
ne finalmente dtmesso dal ser-
vlzio militare. Quando arriv6 
sotto le armi, provarono a 
chiedergll se fosse lui quel 
compositore dl nome Arnold 
Schoenberg. «Si — rlspose 
— qualcuno doveva fare qtie-
sta parte. Ma poiche nessuno 
voleva farla, mi sono offer 
to lo». 

Nella risposta e'e gla la con 
sapevolezza del musicista che 
sa di svolgere un ruolo parti 
colare nella storia della cultu
ra europea, ma ingrato. diffi
cile. 

A que) lettore sbrigativo, 
blsogna dunque dire che il li
bro e fntto a mernviglia: le 
notizie bingraflche, la succes-
sione delle composizionl e le 
lettere di Schoenberg sono 
suddivlse nei vari period! che 
rlflettono l'attivita del muslci 
sta. Cinque periodi: !9!01918 
(Vienna - Berlino Vienna); 
19191925 (Vienna . Moedling); 
1936-1933 (Berlino Barcello-
na); 1933-1944 (Francis • Ame
rica); 1945-1951 (Los Angeles) 
Ciaacun periodo ha tl suo 
oompleto curriculum arttstico, 
etcche la vtcenda del compo
sitore risulta. anzl. assai ricca 
di datl e dl riferimentl. 

• • • 
A chl scrlveva Schoenberg? 
C'e un lndice dei destlna-

tarl che assommano a 152 e si 
dividono le 347 lettere del 11 
bro. Tra essi — I destinatari 
— non figurano I maggiori 
«colleghl» di Schoenberg. 
Cioe, non abuiamo lettere a 
Stravinskl, a Debussy, a 
Strauss 1 quail per6, lndlret-
tamente apesso vengono tiratl 
in hallo. Al lettore frettoloso 
diramo che e'e anche un ln
dice delle peraone comunque 
dtata da Schoenberg (e II nu 
mere che segue 1 noml, si ri-
ferlace a quello dell* lettera, 
non della paglna). 

C'e anche qualche lettera a 
compositor! Italiani: una a Lui
gi Daliaplccola, ad esempio, 
par ringraziarlo della dedloa 
d"una compoaislona; un'altra 
a Perruoclo Buaoni per dlrgll 
dl no a una nomlna non ri-
chlesta e non gradlta; un'al
tra, anoora a Francesco Sid-

iianl, per dlrgll dl si. Sicilia-
ni voleva rappresentare a Fi
renze, per un « Maggio», 11 
Most e Aronne e Schoenberg 
manifestava la sua gioia e le 
sue preoccupazioni. Ma era II 
novembre 1950. Schoenberg 
pol si ammal6, e morl pochi 
meal dopo (13 luglio 1951), 
senza aver potuto completare 
I'opera ne mai vederne rap 
presentati i due atti, come ora 
si fa e come si sarebbe fatto 
a Firenze 

• • • 
Schoenberg dedicava alia 

corrispondenza un paio dl 
ore al glomo- Un po' si ram 
maricava di perdere questo 
tempo, ma anche in quest© 
ore dedicate al proaslmo, in 
realta, eg!) completava i) per
sonaggio Schoenberg quoti-
dianamente impegnato con In 
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sua cosclen/a, sompre in H-
nea con la sua roerenza, per 
quanto potesse apparire ora 
distaccato dalle oose, ora dl 
speratamente awinghiato ad 
esse, ora generoso e cordiale. 
ora amaro e quasi « vendica 
tivo». Senonohfi, St-hoenhxTR 
quante dovette sopportarne! 
Scacciato dalla sua terra na 
tale — che amava —, misco 
noscluto in America dove vin 
se stentatamente, si ritrovo, 
dopo aver compluto i settAnta 
anni. con una pensione mens) 
le dl treniotto dollari Fbbp I., 
idea, lul che aveva dato 
11 « nulla osta » a tante richl» 
ste, di fare una domanda all: 
Fondazione Guggenheim: so
no vecchto, diceva, dateml 
una borsa dl studio. E la 
chiedeva, mica per starsene a 
pancia all'aria, ma escluslva-

mente per portare a termine, 
senza alt re preoccupazioni, al-
cuni importanti lavori (tra es
si il Mose e Aronne) che le 
necessita della vita gli aveva-
no fatto sempre accantonare. 
Ma la domanda non fu accolta. 

L'America, ricca e distratta 
(morl in miseria anche Bar 
tok), preferl riprendere quel
la tradizione d'indifferenza 
che spesso la societa assume 
nei confront! degli uomtni di 
genio che. al contrar)o, do-
vrebbe sostenere Leggetela 
questa lettera di un grande 
musicista, costretto ancora ad 
arrangiarsi, per tirare avanti 
con 38 dollari 1 suoi settanta 
anni. la moglie e i tre figli 
(13, 8 e 4 anni). 

Eppure, 11 pessimismo non 
la spunto con questo uomo 
che ha dato molto di piu di 
quanto abbla mai ricev\»to. 
Cert! umori e certi malumo-
ri, certe lnvettive, certe inquie-
tudinl. II peso d'una vita sbat-
tuta qua e la non Intaccano 
mai la purezza della sua arte, 
la fedelta alia musica man 
tenuta fino all'ultimo respiro. 
Non tollero mai esecuzioni af-
frettate (neppure ad Her
mann Scherchen permlse dl 
aver fretta) e gli piacque in-
dugiare sull'essenza dell'arte 
che si dlfferenzia dalla scien-
za perche non possiede prin-
dpi che debbano applirarsi ri-
gidamente. Era convinto che. 
a suo modo, « un eomposito-
re, quando parla dei propri 
problem!, af fronts anche i pro-
bleml dcll'umanlta •. 

In conrlusione, per chl non 
sla uno splccialibri. queste 
Lettere sono l'occasione pro-
plzta per rioonsidernre la vi-
oendn di Schoenberg in un 
modo gitisto e appropriato, 
atutati dallo stesso Schoen 
berg quando scrlveva: «La 
seconda meta di questo seco
lo guastera. sopravalutandolo 
quel che dl buono. sottovalu 
tandolo, In prima meta ha la 
sclato d! me » 

Eratmo Valente 

BUDAPEST, aoosfo 
Una iniziativa editnriale di 

grande significato stonco e po
litico e stata realizzata in Un-
gheria dalla casa editrice 
Kossuth in occasione delle ce-
lebrazioni per il Cmquantesi-
mo anniversario della Repub
blica dei Consigli: la riprodu-
zione dei manifesti piu signi-
ficativi dei IXi giorni della Re
pubblica di Bela Kun. Ne e 
venuta fuori una cartella 
(A magyar Tandcskoztdrsa-
sdg pldkdtjat - Kossuth Buda
pest - Fiorini 200) curata gra-
ficamente e, quindt, anche di 
notevole valore artistico, che 
e stata presentata mentre sul 
muri di tutte le citta ma-
giare apparivano gli stessi ma
nifesti che nei 1919 avevano 
chiamato il proletariato a rac-
cogliersi attomo alia giovane 
repubblica e djfenderla dagli 
attacchi della borghesia inter
na e della reazione interna-
zionale. 

Una prima raccolta di ma
nifesti si era avuta dieci an
ni fa, ma quella attuale e piu 
completa dal punto di vista 
cronologjco e si distingue, so
prattutto, per la fedelta graft-
ca: il formato dei manifesti e 
ridotto, ma i colori sono quel-
li originali. 

Le stampe che oggi vengo
no rlproposte sottolineano co
me la Repubblica dei Consi
gli rappresentO per gli artistl 
e per i giovani rivoluzionari 
uno del moment! piu alti e 
signlficativi per esprimere 
idee, per mobilitare le masse 
attomo at grandi problem! del
la ricostruzione del paese, per 
saldare gli interessi del conta-
din! a quell) della classe ope
rala e viceversa e per crea-
re un nuovo rapporto tra eit-
tadmo e stnto. Caratteristica 
dei 133 giorni fu appunto quel
la grande liberta di espr^ssio-
ne depli artisti che si rivelO, 
in primo luogo, nella coplosa 
produzinne di man)festl pur 
se molti bozzetti rlmasero nei 
cassetti deRli artistl e sui 
banconl delle tipografle per
che la Repubblica cadde sotto 
i colpl della reazione. 

I rnessaggl stampati sono 
quindl dl prezioso aiuto per 
la conoscenza dl queU'epoca 
storica e servono a far rlvive-
re, con forza e passione, il 
dramma del proletariato ma-
giaro. La raccolta, prespntata 
dalla Kossuth, contlene anche 
alcuni manifesti della rivolu 
zione democrat ico borghese 
del 1918 che esprimono assai 
efficacemente la sltuazione 
dell'epoca e gettano un fascio 
di luce sugli avvenimentl san 
gulnosl che caratteri7zarono 
la monarchia austro-ungarica 

I) lavoro d) raccolta non e 
stato facile Nella premessa 
della cartella si fa notare che 
net giorni della Repubblica 
non ci fu tempo per catalo 
gare 1 vari manifesti ed oggi, 
quindi, mancano alcuni ele 
menti per una completa siste 
ma7ione cronologica quali, ad 
esempio il giorno di edizio-

Notizie 

0 II Comitate Orasnliza-
tore del Premio U«»t*rir|0 
< Peual* • mentre toHoll-
n«« II r««l« o«»ltiv« a dl 
•ollecitailocM cultural* tvol» 
(a par «llra vtnti anni, rl-
tlana necatiaria una rifles-
»lon« critic* alto xspa 01 
•<i*«ii« r* I'lnliistlva all* 
IHMVI ••leant* cultural!. A 
tale tcapo ha d*cl» dl rl-
carcara un* nuova formula 
In una rlunlon* conglunta 
del Cemltah) Organliiataro 
• Salla Cemmlttlono Ghidl-
catrlco, cho »l •voloara nal 
proximo oMobre. 

r* 
Iceo I'alaneo 
piu vandut* 

doll* opa-
nol cant* 

dalla ••tllman*. I numorl 
Ira parent**! indlcano II po
tto cha la tloiia opera oc-
cupano nolle claitlfic* dol-
I'ultlmo notliiarlo. 
NARRATIVA 

1) Romano: t Lo parolo 
tra nol lageara • • Elnau-
dl - (1). 

1) Tomlua: « L'alboro dol 
tognl» • Mondadorl • (5). 

I) Cronlnt t Uno ttrano 
amoro • • Bompianl • (3). 

4) Fanogllo: • La paga dal 
•abato» • Elnaudl • (I). 

5) Da ftoauvoir: • Un* 
donna tputata» • (4). 
SAGCISTICA E POES1A 

1) Manchottori • I canno-
nl del Krwpp * • Mondado-
H • (1). 

2) Kolotlmo: • II pianola 
•COIMVCIMIQ » . Sugar • (4). 

t ) Marcuto: < Saggla tul-
Is liberation* • • Elnau
dl • (1). 

4) Gontllo: c Domocrazla 
mafio»a » • Volpo. 

5) P. Gonllla; < Storia dol 
Cristlanotlmo t • Rlizoll. 

La claulflca * tlaia com 
pllat* tu dali raccoltl pres
to lo librarlo lnl*rnatlona-
lo Dl Slofano (G«nova); In-
lornatlonalo Hallat (Tori
no); Intarnaiionala Cavour 
(Milano); Catullo (Varona); 
Goldonl (Venazla); Interna
tional* Soabor (Plronto); 
Univoriltat (Trlaito); Cop 
polll (Bologna); ModarnUti-
m i a Gramoto (Roma); Ml-
narva (Napoll); La tort a 
(B*rl); Cocco (C*gli»rl); 
Saivatoro Fauito Placcovlo 
(Palarmo). 

ne e di affissione. Nonostan
te queste omission! la raccol 
ta e di straordinario interes
se soprattutto per un pubbli-
co vasto, anche non unghere-
se, che pub cos) comprendere 
cosa rappresenti 1'appello mu 
rale lanciato mentre il paese 
vive giorni entusiasmanti, cri
tic! e difficlU. 

La cartella — che contiene 
48 manifesti — si apre con 
una prefazione di Bertalan 
F6r (1880-1964) uno dei pitto-
ri piu signiftcativi neU'epoca 
della Repubblica, autore, tra 
l'altro, di uno dei primi ma
nifesti, quello cioe che raffi-
gura due uomini che corrono 
sventolando bandiere rosse.. 
La scritta che sovrasta il di-
segno e 1'appello al proleta
riato: «Proletari di tutto il 
mondo unitevi! ». 

Altri manifesti, che sono or-
mai divenuti famosi pcrchd 
piu volte riprodotti, sono quel-
li di Lajos Szantd (18801945) 
e d) Mihaly Bird (1886 1948). 
Szanto presenta una massa di 
operai stretti dalla morsa del
le catene, ma pronti a libe-
rarsi mentre la scritta, che 
campeggia in rosso, annuncia. 
« Proletari avanti, vol siete 1 
salvatori del mondo». L'altro 
manifesto e quello di Bird de
dicate al primo maggio 1319: 
un operaio con il martello al-
zato come una clava. II primo 
maggio 1919 e una grande gior-
nata di passione politica per 
tutta I'Ungheria e RezsO Stei-
ner (1854-1945) lo dimostra 
con 11 suo disegno dedicato 
alia lotta liberatrice: 1'operaio 
che si libera dalle catene escla-
mando «Finalmentel». Al
tri manifesti della raccolta so
no quell) dedicati dalla giova
ne Repubblica alle grandi cam-
pagne di massa contro Palco-
lismo, contro la prostitu/ione 
e contro I frequent) infortuni 
sul lavoro. E' una intensa azio-
ne di propaganda che si svol-
ge mentre nei paese sono in 
corso le prime e grandi tra-
sformazloni sociall. Altro te-
ma dei disegni l'invito ad ope
rai e contadini a servlrsl de
gli ospedali e degli ambulato-
ri per la prevenzlone delle ma-
lattle. 

Pol 11 soggetto dei manife
sti cambla. SI comprende che 
da parte della campagna non 
vl e una piena rispondenza al 
blsogni f'ella cittA Ed ecco 
che si Invitano ) contadini a 
stabilire un nuovo rapporto 
con la citta I diseiml raffigu-
rano trenl che partono dalla 
citta caricht di generi di con-
sumo e di merci. e trenl che 
partono dalle campagne cari-
chl di pane e verdure Sono 
teml semplici. ma dl grande 
effetto e drammatica impor 
fan?a Po! la guerra 

Ecco Robert Berenv (1887 
1953) — pittore grafico, mem
bra del direttorlo artistico del
la Repubblica del Consigli — 
che lancla uno dei manifesti 
dl magglor rilievo: t) mar) 
nalo che corre agitando la 
bandlera rossa e la scritta che 
sp-tda « Alle arml! alle arml' • 
Po) .Jfilan S7i!agv1 (1 «i»5>. con 
II suo manifesto dedicato afjll 
operai che vengono chlamatl 
a difendere il potere dei So 
vlet I dis°gni s) susseguono 
e dimostrano cbe nei periodo 
pill diffictle I'nttivjta di pro 
paganda venne notevolmente 
intcnsificata 

Passano cosl 1 disegnt di 
OdOn Dankd (18S9 1958). di Be
la Ult* (1887) e dl JAnos TA 
bor (1890 1956) che invitano 1 
soldati ross) ad avanzare sul
la strada della vittoria. Ma la 
sconfitta e vlclna e la cartel
la si chlude con le tmmagtnl 
dei rossi che vanno avanti. 

II carattere dei manifest) 
presentati e populists ed tco-
nografico, ma se si penaa cbe 
la formazione artlstlca di mol
ti plttori b awenuta \n una 
partlcolare sltuazione storica 
— dob in una Ungheria che 
esce •confltta dalla guerra 
mondial*, che trova pol aboo-
chl rivoluzionari Insleme ad 
un riaccendersl dl ruudonall 
amo — al comprende 11 per
che dello stile. 

Carlo Be)n«de)tti 

Dibattiti 
9 

Dopo il 26° congreaso internazionale 
il di scorso e aperto 

Negare la 
psicanalisi o la 
sua ufficialita? 
Neppure il Contro-Congres-

$o, che si svolge per inizia
tiva di giovani psicoanahsti 
italiani, svizzen e francesi. :n 
opposiziune a quello ufficia-
le organizzato a Roma, sem-
bra aver centrato :n pieno il 
problema della validita della 
pstcoanalisi come teona e co
me metodo terapeuttco. La n-
chiesta di allargare la psicoa-
nalisi alle classi soc:ah smo
ra. escluse, di trasformarla in 
terapia di gruppo anziche :n-
dividuale. di sottrarla all'attua-
le monopolio amencano, par
te dal presupposto acritico 
della sua fondatezza e della 
sua efficienza per cosi dire 
universali. Ma. per quanto al
meno se ne puo giudicare agli 
esordi della contestazione, 
non ne viene posto in forse 
il valore conosc-itivo e tera-
peutico essenziale, oppure non 
si risponde alia domanda, 
contenuta l n un saggio sui 
rapporti fra psicoanalisi e pst-
coterapia, che KS. Wallerstem 
(S. Francisco) solleva sulla h-
ceita d» parlare ancora di 
psicoanalisi quando se ne mo-
difichino le tecniche e gli 
obiettivi. 

Personalmente, sono del tut
to d'accordo sull'opportunita 
per gli psicoanalisti di uscire 
dai vecchi schemi in cui una 
parte di essi si sono irrigidi-
ti, e d'altronde il tema del 
Congresso e « Recenti svilup-
pi della psicoanalisi ». e lm-
plica quindi una prospettiva 
non statica. II problema e pe-
r6 di vedere quali sono i po-
stulati irrinunciabili mantenu-
ti sia dagli psicoanalisti uffi-
ciali che dai contestatori. Pro-
prio da questi ultimi vorrem-
mo una enwea fondata e ,per 
un certo verso, in quanto es
si esercitano la psichiatna, 
anche costruttiva. Possono. o 
non possono chiamarsi psi
coanalisti? E quali sono le 
teorie, le sperimentazioni. le 
tecniche che contrappongono 
alia psicoanalisi ufficiale? In 
che modo si differenziano da 
alt re tecniche psicoterapiche e 
da interpretazioni psicolo-
giche non denvanti dalla psi
coanalisi? Negano la psicoana
lisi ufficiale, o la psicoanalisi? 

II ConRresso romano « orto-
dosso», si propone, sia pure 
in limiti ben definiti, di fare 
un bilancio del proprio status 
e del proprio ruolo Vengono 
rimessi in discussione concet
ti fondamentali come quelli 
di forza e di energia, che 
hanno. nei lessico psicoanali-
tico, un significato diverso che 
in fisica, riferendosi essi 
« escluxivamente a quella co-
struzione snentifica, mitica, 
che e 1'apparato psichico» 
(Relazione di S.I. Lustman, 
N. Haven), dove la quahfica 
di mitica vuol indicare sol-
tanlo l'uso rostruttivo, model-
list ico, di un'ipotesi di ricer-
ca all'interno di un indirizzo 
soientifico dottrinale e prati-
co. In realta la psicoanalisi, 
a detta dello stesso Freud, 
quando tenta una deserizione 
delle strutture e del funzio-
namento psichico, si crea un 
quadro di riferimento a cui 
rapportare innumerevoli dati 
empirioi. di per se frammen-
tari e disordinati. 

Ma il problema e appunto 
quello dj vedere se quel qua
dro di riferimento mihco pu6 
reggere di fronte ad esperien-
ze diverse da quelle di cui 
si sono avvalsl il fondatore 
della psicoanalisi e i suoi se-
guaci. 

La relazione di Randier e 
Joffe (Verso un modello psi-
coanalittco di base), che pro
pone una sorta di schema uni-
ficante delle varie teorie ac-
cettataili a sfondo psicoanali-
tico, sottolinea come cent ra
le il concetto dl adattamento 
psichico. Si tratta non di un 
adattamento soltanto verso lo 
esterno, ma all'interno della 
strutturazione mdividuale. che 
coinvol^e l'intero apparato 
p«nchieo. sia nei rapporti con 
la realta che nelle nchieste 
di sr.itifica?ione istintive. II 
discorso utih?za schemi dt au-
toregolazione, di omeostasi, di 
equilibno, frequenti nelle 
srienze biologiche e psirolo-
giche contemporanee. i/auto-
rcRolarione sarebbe, in ognl 
istante,. la miRhore possibile 
nell'economia di ciascun or-
ganismo, ma nei caso che il 
msultato sia insoddisfacente, 
lo psicoanalista o lo psicote-
rapeuta sono chiamati a inter-
venire. Verso lo psiroterapeu-
ta, non c'e piu la chiusura 
ngida che era di norma pri
ma del 'S3, anno del Congres
so della Societa Psicoanaliti-
ca Americana di Los Angeles 
dedicato alio studio delle dif
ference e somiglian^e tra la 
psicoanalisi e altri trattamen-
ti psicoterapici, 

Era uso un tempo che sh 
psicoanalisti considerassero 
« non scientifiche » tali psico-
terapie « dinamiche ». in qual
che modo basate su conee2io-
nl derivanti dalla psicoanalisi, 
Freud, nei vecchio saggio su 
«La psicoterapia» (1905) le 
considerava basate sulla sug-
gestione, e valide soitanto nel
la misura in cui avevano as-
similato qualche principlo 
provemente da « una rigorosa 
e imparziale psicoanalisi» 
(1919). 

Oggi, vediamo prevalere 11 
criterio che possano addirittu-
ra servire come possibile ana-
lisi parziale e incompleta, da 
riprendere e continuare alia 
evenienza con la tecnica or-
todossa, scientifica per anto-
nomasla. Le differenze potreb-
bero consistere in mete diver-
se, di ristmtturaxioni stabtli 
o meno stabili; esplorazione 
dell'inconscio con superamen-
to dl formaaioni oaratteriali 

o cura smtomatica; uso 
di tecniche disparate quaJi 
le anahsi interpretative o !e 
combinazioni di pnncjpi ter»-
peutici eterogenei come sug
gest ione, abreuaone, manipo-
lazione positiva. chianficazio-
ne e interpretazione; metodo-
logia fondata sulla libera as-
sociazione m vista di una ap-
propriata regressione psichica, 
o colloquio in situazione che 
limita il potenziale repressivo; 
diver sit a di pazientt; diversity. 
di accento sulla elaborazione 
della struttura dinamica o sul
la situazione di vita e di com-
portamento; diversita di valo-
n terapeutici fondata sul co-
noscere cio che si fa o sul-
1'ottenimento di un vantaggio; 
diverse possibihta di scoper-
ta; diversa durata. 

Le somiglianze starebbero 
nell'essere modalita di tratta-
mento « psicologico » e moda
lita di cura « rationale » ba
sate su una «comune com-

prensione della meta-psicologia 
psicoanalitica ». Ma alcuni au-
tori, come la Fromm-Reieh-
mann scorgono invece diffe
renze essenziali proprio nella 
base teoretica, pur sostenen-
do. non senza contraddizione, 
la contmuita dei procedimen-
ti terapeutici. 

Sta il fatto, che esistono 
psicoterapie in uso per esem
pio nell'Unione Soviet ica, che 
si discostano profondamente 
dai presupposti teorici della 
psicoanalisi, e tuttavia tendo-
no a nequilibrare, ma con 
una diversissima concezione 
umana e sociale, gli stati di 
uisicurezza e di angoscia dei 
pazienti. Altre psicoterapie poi 
ntornano, come quelle che n-
corrono all'ipnosi, a tecniche 
anteriori alia psicoanalisi, tec
niche fra le quali si potreb
be aggiungere anche quella 
empinco sacramentale del
la confessione. 

Ci auguriamo che le discus
sion i aperte dal Congresso, 
sia fra gli ortodossi che fra 
I dissidenti, approdino a qual
che risultato concreto circa la 
fondatezza « scientifica » delle 
tecniche e delle teorie da pre-
ferire; e non basti apprezza-
re il fatto che le psicoterapie 
dinamiche vanno incontro al
le esigenze di una piu larga 
massa di pazienti. Cid ohe 
conta e sapere con che cosa 
lavoriamo, verso quali scopi, 

All'interno di questo piu lar
go problema, vale l'altro spe
cifics di « quando la psicoa
nalisi modificaU non e piu 
psicoanahsi, ma piuttosto 
qualche cosa di diverso, una 
variante della psicoterapia psi
coanalitica ». Se lo chiede K.S. 
Wallerstein. Mai. risponde nei-
la sua citazione l'Alexander, 
se la base teorica e psicoa-
naliMca; tutt« le volte che 
prende a base la teoria del
lo « sviluppo interpersonal » 
piuttosto che quella dello «svi-
luppo psico-sessuale» classico, 
secondo la Fromm-Reich-
mann. Le - sicoterapie dei con
testatori del congresso ro
mano ci sembrerebbero ap-
partenere a questa categona. 

Ma la teorta dello sviluppo 
interpersonale ci riporta a 
constderare se esso si possa 
ritenere identico in societa do
ve le condizioni oggettive, so 
ciah e culturah sono diffe
rent!. 

XI dubbio sulla relativita del
le conoacenze e dei quadn 
di riferimento della psicoa-
IIUIIM compare, ma in modi 
indiretti e lontani dalle pre-
cedenli consideraziom, nam 
relazione ulhciale su Lin-
yuuyyiv e pMLoanalibt, Oove 
M pone lntcrdibcipluiarmente 
in rapporto il problema del 
pensiero con quello del lin-
guagjjio, se ne cercano col io-
victico Vygotisku tnon psicoi. 
nalista) le t^entuuli radici ui-
ver^e, M ammette, con Sapir 
e Whorf ilmguibtu, un tondi-
zionamento cuituraie attraver-
so il lmguaggio per lo menu 
sui procebii inconsci della 
uiente, o, col sovietico Luru 
(non psicoanalista) sugli atti 
decisional! vohtivi, e si tenta 
quindi di uscire dall'uso met--
conicisUco dei proctjssi as 
sociiitivi verbali usati dalla 
psicoanalisi. 

Non compaiono fra le rela-
zium lavori di Suilivan, Ac 
kermami o altri psicoanalisu 
aniencani che spostano la te 
rupia mdividuale verso U trat-
tainenio dell'ambiente, e ne 
tentano una cntica, sia pure 
incompleta e tonaata su ideo
logic tradizionaU. Non vi so 
no neppure lonianamenie ac 
cennati, e la cosa si spiega 
percne il Congresso inienue 
esse re scientilico, Fromm t> 
Marcuse coi loro ibridi tenta 
tivi di analisi sociale dell'aUe 
nazione, della reificazione, 
dello autontarismo, della 
repressione e della rivoluzio 
tie. Non ci sembra perO nep 
pure scientliica la irettoiosa 
analisi di nevrosi che Alexan
der Mitscherhch presenta al 
pubbheo speciahstico e ai 
contestatori nell'interpretare 
la protesta dei giovani. E 
non compaiono nelle relazio-
m problemi di compatibilita 
fra &cienz& e ideologia. 

Ai giovani va dato atto del 
s i g n i f i c a t o dermstiflca-
tono ohe potrb avere la loro 
azione, nei caso specifico ver 
so rassoluUzzazione « scienti
fica » della psicoanalisi, pur 
che a loro volta non si limi-
tlno a farla uscire dal sacra 
rio accademico e a collocar-
la cosl come e, senza appro 
fondimento critico del presup 
posti, nei poUcUnici e negli 
ambulatori, lungo una linea di 
apparente democratizzazione 

mnwn 

A. M. Costa 

La scuolai e pur-
troppo ancora un 
mondo chiuso dove 
vigono m**todi 
del passato 

Un avrenrmento dt eccesvo-
nale grarita e accoduto alia 
scuola media dt Oorla Mxno-
re (Varesej L'n'imegnante, 
per aver aflernxato che condi 
vtdera la aoitama d« un 'o-
gltetto a ciclosttle distnbttito 
da un gruppo dt altri coHe-
ght net quale si crxtieata a-
spramente tl comportamento 
autorttario della Preside, e 
stata puntta dal Prowedttore 
aglt Studi con la sospenstone 
per un mtero anno da Cxrnt 
attwtta scolasttca. 

Aooiunpasi che Vmsegnante 
in un primo tempo fu sospe-
sa dalla Preside in attesa del 
prorredrmento disciplmare e 
fu dtffldata per tscntto ad 
avere qualsmsi rapporto con 
t genttort e git scotari della 
scuola. Questa mttmazione 
piu dt ogm altra cosa. serve 
a far capire a qualt abusi pud 
gtungere net nostro Paese U 
autonta scolasttca' 

Va tnoltre sottoltneato tl 
comportamento del Prorvedi-
tore aglt Studi di Varese che 
si constdera cost investtto del 
potere di decidere sulla sorte. 
sulle stesse possibtlitd di vita 
dei suoi dtpendenti. da esser-
si rifiutato pxu volte dt rice-
vere Vmsegnante per ascolta-
re anche dalla sua viva voce 
(cosi come si sarebbe fatto tn 
qualstasi altra organtzzaztone) 
come si erano svolte le cose 

La scuola e, purtroppo. nei 
nostro Paese ancora un mon
do chtuso dote vigono con-
suetudwi, regolamentt supera-
ti. dove cht osa dtscutere le 
disposKioni del Preside e del 
Provveditore aglt Studt. ri-
schia dt condannarst anche 
alia « morte civile a 

La Costttuzione della Repub
blica Jtaltana pud dunque es-
sere tmpunemente violata nel
la scuola. che pur dorrebbe 
essere palestra di libertd e di 
democrazia. Ami, il caso tn 
esame dimostra che un Pre
side si arroga perflno tl dt 
ritto di tmporre ad un pro 
prio dtpendente precise limi-
taztoni alia sua libertd dt mo 
vimento e dt rapporti umani 
al di fuori delta scuola. cioe 
nella sua vita di prtrato cit 
tadino! 

Come Professort unwerstta 
ri siamo particolarmente sen-
stbili a quanto accade nella 
Scuola Media dove originano 
molte storture che poi si em-
demiano in modo macrosco-
pica nella Universita- sentta-
mo. pertanto. il dovere dt n 
chiamare I'attenzione sia del-
I'opinione pubblica sta del Mi 
nistro della Pubblica Istruzio-
ne su questo grave fatto 

Marino Berengo, Franco For 
nari, Giovanni Giolitti, Giu-
lio Alfredo Maccacaro, En
zo Paci, Dario Romano, Wla-
dimiro Scatturin deli'Univer-

sita di Milano; 
Antonio Borsellino, Emilio 
De Felice, Carlo Pucci, Cor-
rado Rossi, Paolo Salmon. 
Sergio Vacca dell'Universita 

di Genova; 
Renato Einaudi, Trlstano 
Manacorda, Piero Villaggio 

dell'Universita di Pisa; 
Guido Stampacchia dell'Uni

versita di Roma. 

Odiosi ricatti 
sul bisogno 
dej coltivatori 
pensionati 

Vengo con questa lettera ad 
esporre come i frutti delle 
nostre battaglie vengano an
che mampolatt dat nostri av-
versari per fini che vanno a 
nostro discapito. Tra i tanti 
cast espongo quello delle 
pensioni, che mi sembra il 
piu attuale, J coltivatori che 
devono ricevere la pensione 
si recano dalla bonomiana 
per la domanda e per tl di-
sbrigo delle pratiche. e qui 
avvengono ricatti e pressiom 
<>ui pensionati. Si deve pren-
dere la tessera della DC e ti 
deve persino votare per la 
DC. Questa situazione che per-
siste non solo nella nostra zo
na ma in tutta Italia e inso-
sttrjibile, e si dovrebbe porre 
fine a questo stato di cose. 

ANTONIO PARISSB 
(L'Aquila) 

Dove si acquista 
il Gerovital 

puali esclusivisti ed impor-
tatori per la Svizzera del pro-
dotto romeno Gerovital H3. ci 
sentiamo in dovere di comu-
nicare quanto segue: 

tl prodotto da noi rappre-
sentato pud essere acqutstato 
tn tutte le farmacte della Sriz-
zera ai normali prezzi che so
no stati stabiliti dall'Ufficto 
Intercantonale Controllo Me-
dicinali di Berna. Invitiamo 
quindi le persone interessate 
a rivolgersi ad una farmacia 
svizzera oppure scrivere di-
rettamente a I I'tmportatore 
Cassina Pharmaceuttca SA, Lo
carno (Svizzera) (Farmacia 
Metropolt. Locarno). 

Vogltamo in questo modo 
evttare che persone estrone* 
e di dubbia serietd pratichtno 
dei prezzi esorbitanti a scapt-
to dei clientt. 

Tentamo tnoltre a precisare 
che tl nuovo farmaco Gerovi
tal H4 pure della prof. dott. 
A. Asian e ancora alio stato 
di esperimentazione clinica « 
verra messo in commercio 
non prima del 1971. 

Cassina Pharmaceutlca SA 
(Locarno) 

Posta da Mangalia 
Voire* comapondtre con 

giovani italiani per discutere 
i problemi vari, di apart, di 
cinema e per tcambiare car-
toltne. Ammiro molto U vo-
atro Paese. Corrisponderei tn 
italiano. 

IOAN PETRE 
ttr. M. Sadoveanu %. § 
Mangalia (Romania) 
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