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Quando una larga parte del mondo e ancora 
dominata dalle leggi del capitalismo 

LE DIFFICOLTA' 
NELLA COSTRUZIONE 

DEL SOCIALISMO 
Per superare gli ostacoli non basta mulare i meiodi tecnici di direzione del-
I'economia - La necessaria persistenza del dibattito politico -. II problema di 
garantire la piii ampia parlecipazione delle masse - Come si svolge, nel campo 

economico, la lotta con il sistema deH'imperialismo 

Le difficolta nella costru-
zione del socialismo appaio-
no di tanto in tanto con ma-
nifestazioni olamorose e do-
lorose. 

Credere che queste dif
ficolta possano essere facil-
mente superate solo con 
mutamenti nei metoli di di
rezione dell'economia, in 
modo da renderli piu razio-
nali e piu scientific! e il 
primo errore che nessun 
marxista dovrebbe compie-
re. Anche nel socialismo, e 
epecialmente nella fase di 
transizione o deila sua co-
struzione, l'economia espri-
me sempre rapporti, per 
produrre, distribuire e con-
sumare il prodotto sociale, 
che sono rapporti tra uomi-
ni, ossia tra gruppi sociali, 
che hanno interessi diversi 
e spesso contrastanti (an
che se non si tratta piu di 
classi nel senso specifico 
che tale parola ha, secondo 
Jl linguaggio marxista, nel 
sistema eapitalistico) e non 
solo rapporti tecnici tra 
uomini e risorse naturali 
da utilizzare. 

Qualsiasi metodo di dire
zione che non tenga conto 
di questa realta fondamen-
tale, si basi su una pianifi-
cazione accentrata o decen-
trata, tenga o non tenga 
conto di < incentivi > o di 
«indicatori di mercato» 
anche se e elaborato da 
tecnocrati di valore, provo-
chera sempre distorsioni e 
quindi crisi economiche e 
politiche. 

Demoerazia 
e liberta 

Nella convinzione della 
verita di tale affermazione 
eta la base oggettiva della 
nostra profonda e sincera 
fiduda nella lotta politica, 
nella necessita del confron-
to e quindi anche nella de
moerazia e nella liberta, ne-
gli istituti anche formali 
che tale demoerazia e tale 
liberta debbono garantire. 

II problema di fondo ri-
mane cosl sempre quello dd 
garantire la piu ampia par-
tecipazione deHe masse al
ia costruzione del sociali
smo, il piu ampio dibattito 
nelle scelte economiche, 
sicche l'adesione sia convin-
ta e partecipe, permetta 
cioe di far capire e soppor-
tare i sacriflci che tale co
struzione comporta e isola-
re i nemici di classe. 

I sacriflci, pur distribuiti 
piu equamente, nascono co-
munque dalla limitazione 
delle risorse materiali e 
timane, ma piu ancora dal 
perdurare della lotta di 
classe, dalla pesante eredi-
ta che lascia ovunque il pas-
sato eapitalistico. Cid fa si 
che gli obiettivi propri del 
socialismo — e in primo 
luogo quello piu generale 
che si pud definire nel det-
to che la produzione deve 
•ervire per 1'uomo e non 
1'uomo per la produzione, 
ossia deve servire a ridur-
re lo sforzo di lavoro del-
I'uomo e a soddisfare nel 
modo piu ampio possibile e 
crescente le sue esigenze 
material} e spirituali — non 
possono essere pienamente 
realizzati, perche entrano in 
contrasto, in contraddizione 
con gli obiettivi piu imme-
diati che scaturiscono dal 
perdurare della lotta di clas-
•e. Anche di cid bisogna 
ecqtiisire una piena e pre-
eisa coscienza. 

Non bisogna mai dimen-
ticare che nella parte piu 
ricca e tecnicamente avan-
zata del mondo domina an
cora rimperialismo, con le 
sue leggi economiche basa-
te sullo sfruttamento. Nel
la lotta tra i due sistemi, si 
svolga essa con la destina-
zione di grandi risorse di 
ogni genere materiali e 
timane per sostenere in tut-
to il mondo la lotta dei 
paesi che si liberano dal-
I'imperialismo — si chiami-
no essi Cuba, Vietnam o 
con altri nomi — o si svolga 
essa nella forma della com-
petizione padfica, che e acu
ta specie nel cosiddetto terzo 
mondo, non si pud non te-
ner conto delle leggi eco
nomiche che reggono il si
stema eapitalistico nella fa
se deH'imperialismo, le im
mense possibility che ad 
esso derivano da una cre
scente produzione di plusva-
lore che nasce da un sem-

& piu forte sfruttamento 
*kKRDO •oil'uomo. 

Lo sviluppo economico in 
senso socialista viene cosi 
ostacolato, perche diventa 
necessario raggiungere una 
produttivita del lavoro che 
sia superiore o almeno non 
di troppo inferiore a quella 
che viene imposta nel capi
talismo dalle ferree leggi 
deilo sfruttamento. Cid ob-
bliga, specie dove l'eredita 
storica di arretratezza eco-
nomica e sociale lasciata 
dal capitalismo e piu gra
ve, a intensificare in modo 
eccessivo gli investimenti, 
nella ricerca scientifica e 
nella sua applicazione tec-
nologica, nelle industrie di 
avanguardia, neH'industria 
pesante ad alta composizio-
ne organica del capitale, 
spinge ad accrescere in mo
do rapido gli investimenti 
in capitale fisso a piu lenta 
rotazione, a destinare cosl 
una parte eccessiva delle ri
sorse aH'accumulazione e 
non a un miglioramento del 
tenore di vita e dei consu-
mi con ritmo piu rapido. 

II ritmo dello sviluppo 
economico viene forzata-
mente accelerate 

Cid esige un aumento an
che della produttivita del 
lavoro in tutti i settori e 
non solo in quelli piu avan-
zati. Ma accrescere la pro
duttivita significa, oltre che 
accrescere gli investimenti 
aziendali e sociali, garanti
re una disciplma cosciente 
del lavoro, che, distruggen-
do lo sfruttamento eapita
listico, vi sostituisca — dal 
punto di vista economico — 
non la disorganizzazione o 
la esasperante lentezza dei 
ritmi • di > lavoro, ma una 
migliore organizzazione, sta-
bilita democraticamente, e 
un giusto equilibrio tra 
sforzo e risultato. Questa 
esigenza, oggi che il lavo
ro e ancora penoso, entra 
in contrasto con Pobiettivo 
proprio del socialismo, di 
ridurre subito l'intensita del 
lavoro. 

Per superare queste con-
traddizioni, quelle vecchie 
che permangono e quelle 
nuove che si sviluppano, oc-
corre divenirne sempre piu 
coscienti. E cid e possibile 
solo con un aperto dibatti
to e con la lotta politica,' 
con un metodo democratico 
di direzione dell'economia, 
sottoposto a continuo con-! 

trollo critico, a continua ve-
rifica dei risultati. Questa' 
e la sostanza di quella che 
noi comunisti italiani chia-
miamo pianificazione demo-
cratica. 

Pianificazione democrati-
ca significa infatti fissare il 
rapporto tra consumo e ac-
cumulazione, stabilire le nor-
me e il controllo della disci-
plina del lavoro, l'utilizza-
zione deH'accumulazione so 
cialista nelle diverse desti-
nazioni, attraverso l'attiva 
partecipazione delle masse 
e non con decisioni di un 
gruppo di tecnocrati «pia-
nificatori» 

La via 
italiana 

E' chiaro che alia pianifi
cazione democratica devono 
corrispondere anche stru-
menti economic! adeguati,. 
ossia scelte di carattere per 
cosi dire tecnico. Esse con-
sistono in una pianificazio
ne che stabilisca in modo 
unitario e accentrato i rap
porti economic! fondamen-
tali, le scelte razionali piu 
importanti, lasciando una 
larga autonomia di iniziati-
ve e di responsabilita nelle 
scelte secondarie, che deri
vano da quelle fondamenta-
li. Tniziativa e responsabili
ta sono particoiarmente ne-
cessarie nella esecuzione dei 
compiti, sicche si possa svi-
luppare una * emulazione 
socialista > e sia possibile 
una libera critica dei risul
tati e dei metodi di utiiizza-
zione e di misurazione degli 
indici economici. 

Tra gli indicatori del mer
cato rimane il sistema dei 
prezzi che deve corrispon
dere al costo in lavoro dei 
singoii beni e servizi ed es
sere sempre, come e anche 
ora, il veicolo attraverso il 
quale si distribuisce il pro
dotto sociale, rappresentare 
un indicatore per l'uso piu 
appropriato delle risorse. 
Devono svilupparsi nuovi in
dicatori costituiti dall'ana-
lisi delle fluttuazioni della 
domanda e dei costi, che va-
riano anche per H pcogrcsso 

tecnologico, costituiti dalla 
utilizzazione di stimoli, non 
solo economici. 

Ma tutti qucsti metodi tec
nici, che devono essere sem
pre elaborati e rinnovati nel 
corso dello sviluppo della 
societa socialista, non rag-
giungerebbero i loro obiet
tivi, senza la continua par
tecipazione attiva e critica 
delle masse popolari. 

Noi comunisti italiani sia-
mo ben consci di cid, delle 
difficolta, delle lotte e delle 
scelte di classe che dobbia-
mo e dovremo fare, sceUe 
quindi che saranno fiera-
mente osteggiate dai gruppi 
sociali che saranno danneg-
giati. Non abbiamo mai pre-
teso di accontentare tutti. 
Per questo, come ho gia det-
to altre volte, quella che noi 
indichiamo e una < via ita
liana al socialismo » e non, 
come vorrebbero altri, una 
via al socialismo < all'italia-
na », frutto di compromessi 
deteriori e che .non condur-
rebbe al socialismo. 

Antonio Pesenti 
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Tokio: la protesta contro Taggressione USA 
Quanti milionl dl uomini e di donne In 
quest! annl hanno manifestato, in ogni 
parte del mondo, contro I'aggressione 
americana a l ' Vietnam? Questa Imma-
gine pud essere II simbolo dell'oplnlo-
ne pubblica progresslsta. Viene da To
kio e « ferma » II momento dello scon-

tro tra i glovanl e la pollzia II 21 ot-
tobre. La manifestazione contro la 
guerra quel giorno vide scendere in 
piazza nella capitale glapponese 100 
mila persone, mentre nelle altre citta 
contemporaneamente sfilava piu di un 
mllione di citadlnt. Le parole d'ordine 

scandite da questa Immensa e appas-
sionata folia sottolineavano I'urgenza 
della fine della guerra di stermlnlo 
condotta in Vietnam dagll Stati Unit! 
d'America. Facevano infine appello al
ia mobllitazlone dl ogni coscienza « per 
la pace In Asia e nel mondo tntero». 

Una slraordinaria vicenda entrafa 

nel patrimonio della pedagogia 

II «fanciullo 
selvaggio» 

nonriacquistd 
la parola 

La rieducazione di un pre-adolescente, v!«-

suto per anni in uno stato di completa sel-

vatichezza, nella accurata relazione del me

dico Jean Hard - Lo sviluppo delle facolta 

individuali nel quadro dei rapporti sociali 

La collana « I classici » del-
I'editore Armando affianca de-
gnamente agli autori gia pub-
blicati — Makarenko, Come-
nio. Rousseau. Seguin — Jean 
Itard, del quale porta a co-
noscenza del lettore italiano 
le due relazioni compilate nel 
1801 e nel 1806 sul caso del 
famoso « fanciullo selvaggio > 
(J. Itard II fanciullo selvaggio 
dell'AveyTon a cura di P. 
Massimi. Roma, Armando. 
1970. 143 pagine. 1200 L.). 

Poco prima del 1800 venne 
scoperto nella regione france-
se dell'Aveyron un preadole-
scente vissuto per alcuni an
ni nei boschi e ridotto in uno 
stato di completa selvatichez-
za. II giovane medico Jean 
Itard s'interessd al caso di 
questo ragazzo. che era stato 
considerate incurabile. e ot-
tenne il permesso di tentar-

VIETNAM DEL. SUD 
Gli americani con i « defolianti» hanno cancellato preziose fonti di vita 

Per uccidere i patrioti 
a zero f oreste e risaie 

Gli intossicati e i bambini che nascono con anomalie - La prossima primavera sara senza uccelli? - Ammessa dalla stampa americana la ver-
gogna della guerra chimica - 1 danni dei prodotti tossici per la popolazione si integrano con quelli dei milioni di crateri provocati dalle bombe 
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c Quando 1'uomo aggradlsco la natara... a: con questo commento 
rOrganixxaziono mondialt della Sanlla pubblicava In ottobr* la 
foto-docomonto dtlla gutrra chtmlca condotta dagll amtrlcanl 
ntllo fortttt a ntllo r lMlt dot Vietnam, 

II giorno preciso in cui le 
forze di terra e dell'aria de
gli Stati Uniti nel Sud Viet
nam impiegarono per la pri
ma volta le armi chimiche 
molto probabilmente non si 
conoscera mai. Si sa solo che 
fu nell'agosto del '61, quasi 
nove anni e mezzo fa. D'al-
tra parte e un avvenimento 
che non fa storia. anche per
che si tratta di una prassi 
bellica che solo da un paio 
d'anni e uscita dai veil della 
segretezza, forse grazie al gri-
do d'allarme che e stato Ian-
ciato sugli inquinamenti. Se 
n'e cominciato a parlare in 
occidente alia fine della pri
mavera del '69, quando fu 
pubbiicata da una rivista sta-
tunitense a larga diffusione 
I'inchiesta promossa dai mem 
bri della < societa per la re

sponsabilita sociale nella scien-
za ^ che, grazie a una col
let ta. mviarono nel Sud Viet
nam due ricercatori. Da al-
Iora ad oggi il discorso e 
andato avanti, le paurose ri-
velazioni — gia contenute in 
documenti vietnamiti, defini-
ti a Washington come c pro-
pagandistici > — sugli effetti 
dei prodotti tossici sono sta 
te confermate e forse arric-
chite e non sono mancat' pa 
ragoni con quelli che solo 
te bombe atomiche nescono 
a fare. Prima del '69 sulla 
stampa statunitense. invece. 
erano apparsi soltanto degli 
accenni, pochi parti col ari nel 
contesto di analisi piu ampie 
di un conflitto che si rivela 
sempre piu atroce, 

Al contrario, la commissio-
ne d'inchiesta della RDV sui 
crimini di guerra imperiali
st! aveva dedicate gia nello 
ottobre del *66 — e sulla ba
se di una documentazione an
cora parziale — un capitoio 
del suo rapporto alia guerra 
chimica. Vera stata traccia-
ta la storia dei primi cinque 
anni deH'impiegi. dei cdefo-
lianti >, termine virgolettato 
dalla commissione d'inchiesta 
della RDV, poiche dietro ad 
una parola che evoca unica-
mente 1'immagine di alberi 
senza foglie si cela in real
ta un procedimento volto ad 
awelenare nature ed uomini. 
< Danneggiare od uccidere una 
pianta — commentava Le eour 
rier du Vietnam del 9 marzo 
scorso — pud sembrare secon-
dario di fronte ai massacri 
che sono moneta corrente in 
ogni guerra. Tuttavia interve-
nendo in grande proporziooe 
sull'ecologia di una regione, 
si pud scatenare una catena 
irreversibile di reazioni atte 
• colpire 1'agrkoltura e la Tita 

naturale, e quindi quella del
la popolazione, per molto tem
po anche dopo la fine della 
guerra >. 

II 27 novembre del '61, il 
settimanale Newsweek aveva 
poche parole: «Le risaie in-
gialliscono. vengono uccisi tut

ti i raccolti >: il 22 geimaio 
dell'anno seguente il New 
York Times replicava. giusti-
ficando questi metodi che 
c dovranno avere un ruolo im-
portante nei piani destinati a 
colpire le fonti di rifornimen-
to dei comunisti >. 

Vn disegno politico 
Sarebbe quindi un'attenuan-

te per Kennedy prima, John
son dopo e Nixon ora attri-
buire l'uso dei prodotti tossi
ci ad una loro follia geno-
cida; si tratta invece di un 
cosciente disegno politico, 
tracciato nel momento in cui 
veniva avviata la c guerra spe-
ciale» ed ingigantito con il 
passar degli anni, con l'acu-
tizzarsi dello scon tro: non a 
caso la prima provincia do
ve furono utilizzati i prodotti 
tossici fu quella di Bentre. 
nell'est del delta del Mekong. 
a soli cento chilometri da 
Saigon, teatro nel '60 di ana 
vasta rivolta contadina. una 
di quelle sollevazioni che por
ta rono alia nascita del PNL 
E non a caso dai 560 ettari 
irrorati in quei cinque mesi 
del '61 si passo rapidamente 
agli 11.030 del "62. ai 320.000 
del '63. a i 500230 del '64 con. 
complessivamente, poco piu 
di ventunmila intossicati (Le 
Sud Vietnam en lutte del pri
mo marzo del ID): erano ap-
punto gli anni della c guer
ra s p e c i a l in cui a Wa
shington ci si illudeva anco
ra di riuscire a separare con 
questi mezzi (dopo il falii-

mento dei c villaggi strategi-
ci >) i combattenti dalla po
polazione civile, terrorizzando 
quest'ultima nel modo piu 
elementare per una societa 
contadina. cioe alterando un 
equilibro agricolo gia espo-
sto alle difficolta delle sta-
gioni. nel tentativo ovvio di 
tranciare un Iegame gia al-
lora riconosciuto molto stret-
to. ma in seguito negato con 
la versione dell'« aggressione 
nordvietnamita ». 

L'uso dei prodotti tossici e 
infatti un tutt'uno con gli alti 
ed i bassi del conflitto ed 
e stato quindi considerato nd 
piu ne meno che come un'al-
tra qualsiasi arma. al pari 
dei bombardamenti. degli in-
cendi sistematici dei villaggi. 
con una sola differenza pero. 
cioe il carattere duraturo dei 
loro effetti. Cosi con I'inizio 
della « guerra locale > e delle 
incursioni sul Nord Vietnam 
fu intensified ta anche la guer
ra chimica: TOO 000 ettari ir 
rorati nel '65. 876.490 nel *66. 
903.000 nel '67. 969300 nel '68. 
piu di un milione nel '69. 
ma con un bilancio — in cin
que anni — di quasi un mi
lione di intossicati. 

Le « promesse » di Nixon 
L'ufficio apposito del GRP 

non ha ancora resi noti i 
dati dell'anno passato; tutta 
via nonostante la c vietnamiz 
zazione», nei soli primi otto 
mesi devono essere stati col-
piti piu di un milione e due-
centomila ettari, considerando 
che il 25 agosto il senatore 
Taylor Nelson denuncio, dal 
'61 ad allora, l'uso di cento 
milioni di libbre di prodotti 
tossici su un'area di cinque 
milioni e mezzo di ettari, vale 
a dire sei libbre per ogni 
sudvietnamita. 

Non e pleonastico stabilire 
il rapporto per abitante e 
non per chilometro quadra-
to; se i defolianti sono stati 
usati uffidalmente per aco-
prire meglio, attraverso la ri-
cognizione aerea, le unita del
le forze annate di liberazJo-
ne • qumdi l'area colpita 4 

stata definita cdifficile* per 
attacchi di sorpresa o sposta-
menti di truppe. gli erbicidi 
hanno prodotto alle popola-
zioni civili. nelle aree colpi-
te, i danni che un rapporto 
del GRP ha reso nolo nel 
febbraio dell'anno passato: la 
distruzjone del 75 per cento 
delle piante di riso e la ri-
duziooe del 60 per cento del 
rendimento delle superstiti; 
la distruzione dal 90 al 100 
per cento delle patate e dei 
legumi; la distruzione quasi 
totale degli alberi da frutta. 
Questo per quello che ri-
guarda U cibo quotidiano. 

Per quello che riguarda le 
foreste, la distruzione in qua
si died anni di guerra chi
mica ha raggiunto quasi 0 
50 per cento della loro super-
fide, con il risultato duplice 
della distruzione della fauna 

(un settimanale francese - ha 
scritto che la prossima pri
mavera sara senza uccelli) e 
della modifica sostanziale del
le condizioni climatologiche 
con il tragico effetto. grazie 
aU'erosione ed alia minore per-
meabilita del suolo. che si e 
potuto vedere nelle alluvioni 
del mese scorso. 

La commissione d'inchiesta 
inviata nella primavera del 
'69 dalla € societa per la re
sponsabilita sociale nella 
scienza » sottolined inoltre che 
i danni causati dai prodotti 
tossici si' integrano a quelli 
provocati dai bombardamenti 
indiscriminati dei B 52: sulla 
base del rapporto tra incur-
sioni e bombe da 750 libbre 
sganciate nel solo 1968. e sta
to calcolato che sono stati 
aperti 2.600 000 crateri profon-
di nove metri e larghi quin 
did. Queste buche, conside
rando anche che i raids dei 
bombardieri strategic! si van-
no intensificando sempre piu, 
hanno fatto assumere a certe 
zone un paesaggio lunare. con 
lo sconvolgimento dell'equili-
brio naturale a vantaggio di 
insetti e rettili. 

Gli scienziati statumtensi si 
sono soffermati soprattutto 
su aspetti simili del proble
ma. Ma occorre aggiungere la 
distruzione del bestiame e gli 
effetti diretti. dopo quelli in 
diretti. sulla popolazione. Le 
forze statunitensi usano pre-
valentemente tre tipi di gas: 
quello detto « arancione » per 
spogliare le foreste per la 
durata di decenni; quello det
to € bianco > che e un erbi-
dda; e quello detto «blut 
composto al 54 per cento di 
arsenico. che ha effetti im-
mediati. fino aila morte. sul-
Ie persone. L'uso prolungato 
di tali agenti, la cui compo-
sizione chimica e particoiar
mente complessa. ha causa 
to inoltre malformazioni bio-
logiche simili a quelle del ta 
tidomide. I casi di bambini 
nati macro o microcefali o 
con malformazioni organiche 
sono sempre piu frequenti. 
tanto ehe anche certi giomali 
di Saigon hanno protestato. 

Poco piu di una settimana 
fa un portavoce della Casa 
Bianca ha annunciato che Ni
xon ha ordinato a partire dal-
I'estate prossima il divieto di 
usare i gas « bianco > e « blu >. 
In realta il New York Times 
ha fatto osservare che con
temporaneamente e stata da
ta notizia di nuovi e piu ampi 
crediti per la ricerca chimi
ca a scopi militari. 

Renzo Foa 

ne la rieducazione. Egli muo-
veva infatti dall'ipotesi che 
fosse possibile svilupparne la 
intelligenza ricorrendo a m9z-
zi adatti a fargli superare 11 
suo stato, dovuto non ad una 
tara congenita ma a manca-
ta esperienza di rapporti uma-
ni e sociali. 

Ispirandosi alia filosofia Hi 
Locke e di Condillac. al sen-
sismo illuministico, Itard pen-
sava. come dice nella prefazio-
ne alio scritto del 1801. che 
« nella piu vagabonda delle 
orde selvagge come nella piu 
civile nazione europea, 1'uomo 
e soltanto quale la societa lo 
fa essere*. Se dunque, questa 
e 1'ipotesi di lavoro. la man-
canza di rapporti e di affetti 
ha fatto di questo ragazzo un 
selvaggio apparentemente ne
gato ad ogni possibility di svi
luppo umano. la vita in mezzo 
agli uomini e la necessaria 
terapia dei sensi e dell'intel-
letto lo incammineranno verso 
la normalita. Di qui gli obiet
tivi: fargli amare la vita so
ciale. risvegliare la sua sensi-
bilita, estendere la sfera del
le sue idee, condurl- all'uso 
della parola, utilizzare i suoi 
bisogni fisici per esercitare le 
piu semplici operazioni men-
tali e poi trasferirle ad altri 
campi.. 

I due saggi contengono re
lazioni particolareggiate sul 
metodo seguito. La conclusio-
ne del primo scritto e <che 
il fanciullo conosciuto sotto il 
nome di selvaggio dell'Avey
ron e dotato del libera eserci-
zio di tutti i sensi; che da 
prove continue d'attenzione. di 
reminiscenza, di memoria; 
che pud confrontare, distin-
guere e giudicare; che pud 
infine applicare tutte le facol
ta del suo intelletto ad ogget-
ti concernenti la sua istru-
zione. E' da notare come fat
to essenziale che tutti questi 
felici cambiamenti si sono 
prodotti nel breve spazio di 
nove mesi, in un soggetto che 
era ritenuto incapace di at-
tenzione. Ed e lecito trarne 
la conclusione che la sua edu-
cazione e possibile o addirit-
tura che il suo esito e gia ga-
rantito da questi primi SJC-
cessi >. II medico ne trae an
che conclusion! di carattere 
c filosofico >: I'uomo nel puro 
stato di natura e piu debole di 
qualsiasi altra specie, la sua 
superiorita e frutto della ci-
vilta, l'educazione ha effetti 
tanto meno validi, fino ad es
sere del tutto priva di risul
tati. quanto piu tarda ad ave
re inizio; e'e inoltre un rap
porto costante fra idee e biso
gni, e infine l'educazione de
ve avere una base scientifica. 

La seconda relazione ill us tra 
in modo analitico il metodo se 
guito per una sistematica rie
ducazione dei sensi e della 
mente e i risultati consegui-
ti; Victor, com'egh chiama il 
€ selvaggio*. Iegge e scrive 
alcune parole, riesc? a comu-
nicare, ha raggiunto la capa
city di una vita di relazione e 
una ricchezza affettiva. L'hv 
successo. tuttavia, che condi-
ziona negativamente ogni pos
sibile sviluppo deU'impresa. e 
dato dal mancato acquisto del
la parola. . 

I due saggi dell'Itard se-
gnano un punto di partenza 
nel campo deU'educazione dei 
c subnormal! », e giustamente 
nella breve introduzions i! cu 
ratore accenna aH'influsso che 
I'opera del medico francese 
ebbe sul Seguin e sulla nostra 
Montessori. Ma 1'efficacia 
espositiva dei due scritti fa 
del libro un testo assai prege-
vole anche come documento 
letteraric Itard riesce a co-
municare al lettore il senso 
della sua passione di educa-
tore mentre espone il suo la
voro di scienziato. Ne risulta 
una lettura non solo interes-
sante per la precisione con cui 
viene redatta la relazione sul-
1'esperimento ma anche per 
il calore con cui d resa la 
partecipazione dei due perso 
naggi — lo scienziato e il gin 
vane cselvaggio* — ad una 
vicenda di profondo significato 
umano. 

Giorgio Bini 


