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ITS 

Tradotti nel 1971 alcuni v 

testi fondamentali 

II giovane 
Hegel 
in Italia 

Nel 1971 si e avuta, da 
parte di diverse case edl-
trici, la lodevole iniziativa 
di pubblicare, in prima e-
dizione italiana, una serie 
di testi giovanili hegeliani; 
testi di cui si e rifento o 
si riferira su questa pagi-
na. Si e ritenuto, tuttavia, 
non inutile dar conto, 
sommariamente, dei termi
ni del cosiddetto problema 
del « giovane Hegel » ed of-
frire al lettore un quadro 
d'assieme della situazione, 
nell'editoria italiana, della 
produzione giovanile he-
geliana. 

II problema della produ
zione giovanile di un auto-
re, in generale, contiene, ol-
tre al pericolo di una cer-
ta ambiguita, due aspetti 
che possono isolarsi a fi-
ni di chiarezza. Uno, piu 
specifico, legato cioe esclu-
sivamente ai testi giovani
li e per cosl dire, geneti-
co: cogliere i momenti, le 
svolte, l'evoluzione (la Ent-
wicklung) insomma. attra-
verso la quale giunge a 
maturitii il pensiero di un 
autore; per Hegel, dunque, 
si tratta di esaminare il de-
linearsi dello schema logi-
co della dialettica, le diver
se posizioni attraverso le 
quali passa la critica alia 
etica di Kant, il passaggio, 
vero o presunto, da una fa-
se « illuminista» ad una 
« romantica ». etc. L'altro 
aspetto, piu generale, lega
to cioe non esclusivamcnte 
alia produzione giovanile, 
e l'individuazione e la va-
lutazione dell'incidenza di 
singoli autori e delle gran-
di correnti di pensiero; la 
ricerca cioe delle « fonti » 
e delle eventuali mediazio-
ni attraverso le quali esse 
giungono ad un autore. Nel 
caso di Hegel il problema 
risiede innanzitutto nel 
rapporto da un lato con 
rilluminismo tedesco (lo 
Aufklarung) da Lessing a 
Kant, che di questo rr.ovi-
mento costituisce, in certo 
modo, la sistematizzazione 
filosofica e dall"altro con 
le tendenze romantiche, 
storiografiche ed estetiche 
in particolare, che vanno 
affermandosi proprio negli 
anni giovanili di Hegel, 
trovando nella cultura te-
desca i maggiori teorici 
(Novalis, Schlegel. Schle-
iermacher). Piu in genera
le i rapporti con tutto il 
grande processo di elabora-
zione intellettuale della cul
tura razionalista del '700 
europeo, processo che in 
Germania. peraltro — sa-
ra bene richiamarlo — si 
presenta con caratteri as-
sai particolari: per citare al-
meno alcune delle fonti 
teoriche di Hegel, estranee 
alia cultura tedesca. basti 
indicare: la filosofia della 
storia di Montesquieu, l'or-
ganicismo politico di Rous
seau, l'economia politica 
di Smith e di Stewart. Di 
questo insieme di proble-
mi che rappresenta. evi 
dentemente, un nodo do 
cisivo per la storia del pen
siero modemo, il punto su 
cui si e maggiormente fer-
mata l'attenzione delia cri
tica e su cui divergono le 
due tesi interpretative, per 
cosl dire, p:ii compiute — 
quelle della a Hegelrenais-
sancc» e di Lukacs — e 
la co'.Iocazione del giovane 
Hegel tra illuminismo e 
romanticismo. La prima d'. 
queste due tesi. cui e ne-
cessario accennare breve-
mente, e espressione della 

. tendenza affermatasi nella 
cultura tedesca agli inizi 

' del '900. nel quadro di un 
«risveglio di interesse» 
per Hegel che investe qua
si tutta la cultura euro-
pea, alia interpretazone — 
di cui la monografia di 
Dilthey. del 1906. rappre
senta un a classico » —in 
chiave mistica. romantica 
ed irrazionalisla di Hegel, 
facendo perno. appunto, 
sui testi giovanili, portati 
alia luce per la prima vol-
ta nella edizlone di Noh!, 
del 1907. Su questa linea in-
terpretativa. inoitre. si muo-
ve gran parte del lavoro del
la filologia e della editorla 
hegeliana. awiato. come si 
e detto. da Hermann Nohl, 
nel 1907, con la prima e la 
maggiore edizione critica 
di scritti giovanili. il cui 
titolo «Scr:tti teologici gio
vanili ;> rivela chiaramente 
questo legame. Dall'intento 
di privare di fondamento 
scientifico queste interpre-
tazioni (c il princip'o del-
1'hcgelismo imperialist!-
co») muove l'opera di Lu
kacs: la tesi sostenuta e "he 
II carattere teolozico dei te
sti giovanili e solo apparen-
tc e cela l'interesse per pnv 
blemi di altra natura. pro-
blemi sui quali il giovane 
Hegel e sostanzialmente In 
linea con la trad:zione ra-
zinnaiista e progressiva del 
1700. 

All'esame dettagliato del
ta produzione giovanile sa 
tit bene premettere: 1) che 
1 problem! di ordinamen-
to, di datazione e. in qual-
che caso. di autenticita po 
ati dalla produzione giova
nile hegeliana, soprattutto 

per I period! di Berna e 
Francoforte, non sono an-
cora del tutto risolti; 2) 
che una parte di questa 
produzione, brani o inter! 
manoscrittl, e andata per-
duta; 3) che le edizioni su 
cui si basano le diverse 
traduzioni sono, oltre quel-
la gia citata di Nohl, che 
raccoglie l'intera produzio
ne da Tubinga (1788) a 
Francoforte (1800), ed a 
cui si devono molti dei ti-
toli dati al manoscrittl, 
quelle, successive, dl Las-
son, 1913 e 1923, e di Hoff-
meister, 1931 e 1936. 

Periodo di Berna, dal 
1793 al 1796 (cui va aggiun-
to il periodo degli studi 
universitari a Tubinga, 
1788 • 93). E' presente in 
edizione italiana la Vita di 
Gesii del 1795; manca inve-
ce la Positivita delta reli-
gione cristiana, oltre alle 
due dissertazioni dottorali. 

Periodo dt Francoforte, 
dal 1797 al 1800. Sono edi-
ti in italiano: Lo spirito del 
cristianesimo ed il sao de-
stino (a questa edizione va 
mosso l'appunto di aver in-
serito nel testo, con inizia
tiva a dir poco discutibi-
le, lunghe note esplicative, 
di utilita assai dubbia); 
il cosiddetto Frammento 
sistematico, del 1800; Sui 
nuovissimi rapporti inter-
Hi del Wiirttemberg; man
ca invece il Frammento 
sull'amore. 

Periodo di Jena, dal 1801 
al 1807. Sono presenti: la 
Differenza tra i sistemt fi-
losofici di Fichte e di 
Schelling. del 1801 (cioe la 
prima opera pubblicata da 
Hegel); il Sistema dell'eti-
cita; una parte degli arti-
coli pubblicati sui « Kriti-
sches Journal der Philoso
phic ». tra il 1802 ed il 1803: 
Rapporto dello scetticismo 
con la filosofia. Fede e sa-
pere, Sui modi di trattare 
scientificamente il diritto 
naturale; la Costituzione 
delta Germania. del 1803; i 
due corsi di lezioni tenuti 
all'universita di Jena (edi-
ti da Hoffmeister. come Je-
nenser Realphilosophie I e 
II). del 1803-4 e 1805 6. 

Oltre ai test! indicatl 
mancano in edizione italia
na una lunga serie di fram-
menti, di minore o mag-
giore interesse, appartenen-
ti ai tre periodi (oltre a: 
due scritti, di relativa im-
portanza. degli anni degli 
studi ginnasiali a Stoc-
carda), presenti nelle di
verse edizioni tedesche e 
nella biografia curata da 
Karl Rosenkranz. A questa 
carenza, comunque, dovreb-
be, in parte, porre rime-
dio la traduzione italiana. 
in corso presso la Nuova 
Italia, dell'edizione Nohl. 

Per quanto riguarda. poi, 
le monografie. insieme a 
quella, fondamentale, di Lu
kacs va segnalato lo stu
dio di Mario Rossi, che si 
pone, tra l'altro, in pos:zio-
ne apertamente critica. sem-
pre da parte marxista. nei 
confronti di determinate 
interpretazioni di Lukacs: 
sono assenti. tuttavia. le edi
zioni italiane della mono
grafia. a classica », di Dil
they e di quelle, altrettan-
to importanti. di Haering e 
di Rosenweig: (per le qua
li sarebbe auspicabile una 
in:ziativa da parte della 
nostra editoria). 

A. Perrella 
Si elencano qui gli estre 

mi dei testi cui si e fatto 
riferimento: 
1) G. W. F. Hegel. Vita 

di Gesii, Laterza, Ba-
ri. 1971 

2) G. W. F. Hegel. Lo spi
rito del cristianesimo e 
il suo destino. Japadre, 
L'Aquila, 1971 

3) E. De Negri, / princlpi 
di Hegel, La Nuova Ita
lia. Firenze, 1949 (con
tiene il Frammento si
stematico) 

4) G. W. F. Hegel. Scritti 
politici, PBF Laterza, 
Ban. 1971 (contiene: 
Sui nuovissimi rappor
ti ecc. e la Costituzione 
della Germania) • 
Milino. 1971 (contiene: 
la Differenza tra i siste-
77i i filosofici ecc. e Fede 
e savere) 

5) G. W. F. Hegel, Scritti 
di filosofia del diritto. 
PBF Laterza. Bari, 1971 
(contiene: il Sistema 
deU'eticitd e 1'articolo 
Sui modi di tratta
re ecc ) 

6) G.' W . F . Hegel. Primt 
scritti critici. Mursia, 

7) G. W. F. Hegel. Rappor
to dello scetticismo con 
la filosofia, Laterza. Ba
ri. 1970 

8) G. W. F. Hegel. Filoso
fia dello spirito jenese, 
Laterza. Bari. 1971 (e 
la traduzione della Je 
nenser Realphilosophie 
I e II) monografia 

9) G. Lukacs. II giovane 
Hegel, Einaudi. Torino 
1930 

10) M Rossi, La formaztone 
del pensiero politico di 
Hegel Feltrinelli. Mila 
no. 1970 

11) K. Rosenkranz. Vila di 
Hegel, Vallecchi, Firen
ze, 1966. 

Ritratto di J.L Borges (disegno di Ennio Calabria) . ; . . 

II « boom » editoriale italiano dello scrittore argentino 

H caso Borges 
Un libro di poesla, due 

di racconti, un saggio bio-
grafico (Stelio Cro. J. L. 
Borges poeta, saggista e 
narratore, Mursia, 1971, pa-
gine 292, L. 3.800) e una 
lunga intervista (Richard 
Burgin, Conversazioni con 
Borges, Palazzi, 1971, pa-
gine 148, L. 2.500), ma si 
potrebbe includere nell'e-
lenco anche il saggio di 
G. Genot apparso, con un 
paio d'anni di anticipo, 
nella collana « II castoro ». 
il tutto nel giro di qualche 
mese. e l'annunciata visita 
in Italia, autorizzano a 
parlare di un vero e pro
prio boom italiano dello 
scrittore argentino Jorge 
Luis Borges. II fenomeno, 
d'altronde. non sembra H-
mitato all'Italla. Francia. 
Inghilterra. Spagna ci nan-
no preceduto o marclano 
di conserva. in una gara a 
chi piii traduce e pubblica 
troppo serrata per appari-
re del tutto disinteressata 
Quale che sia la ragione 
del boom, essa e valsa a 
farci superare un ritardo e 
non dei meno gravi. Se 
per spagnoli e Inglesi. po-
niamo, si tratta infatti di 
una riscoperta, per no! la 
scoperta e quasi rotale 
Era dunque tempo di 
strappare alle nebbie e alle 
distanze del mito e della 
leggenda una figura e una 
opera che sono certamente 
fra le piu singolari del na 
stro tempo. 

Sull'uomo Borges, talunc 
opinion! circolavano. tutta 
via. anche da noi, e abba-
stanza pertinenti e non da 
ieri. Nota era. piii o meno. 
la sua parabola esistenzia-
le. dalla natla Buenos Ai
res alia Madrid degli anni 
1919-20. le sue esperienze 
avanguardiste come capo-
fila deiruMraismo, I suo! 
viaggi per 1'Europa. Tin 
ghilterra e gli Stati Unit!. 
la lunga vita con la madre, 
1 non meno lunghi anni 
trascorsi come biblioteca 
rio in Buenos Aires, il ma-
trimonio. cosl imprevisto 
e in breve fallito, e infine 
la vecchiaia incipient* e la 
cecita quasi assoluta. ma 
estremamente operosa. sia 
come professore della Har

vard University sia come 
scrittore e poeta, da Elo-
gio dell'ombra (Einaudi, 
1971, pp. 197, L. 2.000) al 
Manoscritto di Brodie (Riz-
zoli. 1971, pp. 127, L. 2.200). 

Accanto a questo itme-
rario oggettivo. le voci e 
le conferme di un costan-
te atteggiamento deH'uomo. 
conservatore quando non 
reazionario, sono sempre 
immediatamente riflesse 
nell'opera e qualche volta 
persino contraddette, alme-
no in apparenza, in virtu 
di una distinzione non ef-
fimera, forse, fra cultura 
(democratica) e ideologia 
(reazionaria), ma non per 
questo meno grave e irri 
tante. 

Nella prefazione al Ma
noscritto di Brodie. Bor
ges traccia un succinto ri
tratto di se in chiave po
litica, morale ed estetica, 
nel quale prevalgono, co
me e stato quasi sempre 
neH'uomo, le sfumature e 
le accorte dissolvenze. « Mi 
sono iscritto al partito con
servatore — dice — che e 
una forma di scetticismo ». 
Quasi a suggerire la chiave 
di interpretazione di certi 
gesti che suppongono. a di
re il vero, una partecipa-
zione meno casuale ed epi-
sodica di quanto Borges 
non sembri disposto ad 
ammettere. II resto sem
bra non appartenergli. o 
meglio, sembra appartene-
re a quella grande con-
fusione, a quella sorta di 
labirinto inestricabile che 
e la forma che il mondo 
ha stabilmente assunto per 
lui da quando il piccolo, 
privato e indecifrabile uni-
verso di - una biblioteca 
municipale di Buenos Aires 
gli parve coincidere con 
1'universo tout court; con 
la differenza, rispetto al la
birinto a gia fatto » della 
biblioteca. e al suo inde
cifrabile deposito di cono 
scenze. di una owia capa-
cita. di quello reale e con-
creto di farsi, disfarsi e 
riprodursi ogni giorno e 
di offrire ipotesi, motiva-
zioni e suggestion! impro 
ponibili dairaltro. 

E qui sta, forse. l'arbl 
trarieta — che non vuol 

dire l'illegittimita e che 
tanto meno ci si propone 
di confutare sui terreno 
deirimmaginazione e della 
creazione — dell'analogia 
borgesiana condensata, ap
punto. nel concetto e nel-
l'immagine del labirinto. 
Della sua positivita e fer-
tilita testimoniano, del re
sto, molti di questi rac
conti e di questi versi e il 
loro « reallsmo ». Dico rea-
lismo, non tanto per acco-
gliere un suggerimento del
lo stesso Borges. per quella 
parte della sua opera che 
si allontana dal chiuso e 
lussureggiante simbolismo 

, di «Finzioni» e di nAlephn, 
' quanto per sottolineare un 
modo lineare e privo di 
ambiguita col quale egli 
imposta ormai il racconto 
e traccia le figure dei pro
tagonist! e che trova ne 
a II manoscritto di Bro
die » il suo approdo piii 
persuasivo e meno opina-
bile. ' 

Va aggiunto anche, a mio 
parere. che quella certezza 
di contorno. di disegno, 
che segna il confine inva-
licabile e non piii rinun-
ciabile tra le creature «for-
mate» e il mondo caotico 
e informe che le circonda, 
e garanzia anche di certez
za di sentimenti e delle 
azioni che, in ultima ana-
lisi, esse determinano. Sic-
che accade delle passion! 
cib che accade dei perso-
naggi: contano quelle che 
si manifestano. emergendo 
dal caos deU'ambiguitk in 
cui convivono e si scon-
trano con quelle che non 
riusciranno a superare la 
sogliache separa ci6 che 
fe da cib che dell'essere ha 
soltanto l'apparenza. 

Dunque. Borges « grande 
' narratore »? Certo, se la di-
mensione del «narrare» 
non si confacesse piutto-
sto al romanzo, genere per 
il quale Borges manifesta, 
aldila di un certo snobi-
smo che gli suggerisce tal-
volta giudizi — su Kafka. 
poniamo, o su Joyce o an
che su Dostoievski — scon-
certanti per la loro bana-
lita. una esplicita incom-
prensione. Raccolto nella 

• dimensione del racconto. 

in quel genere nel quale 
persino l'aneddotica e il 
luogo comune tendono a 
raggiungere dimension! «e-
piche », lo scrittore argen
tino merita la definizione 
di grande, ma non come 
inventore e quindi non per 
una indiscussa, solare e 
provata originalita o prio-
rita, ma piuttosto come 
sottile. astuto e magico. 
perche no?, ordinatore e. 
questo si. inventore di con-
gegni. Quello che fu il suo 
primo esprit avanguardi-
sta. condensato in meta 
fore, ha trovato la forma 
di durare, soprawivendo 
alia sua immahcabile cor-
ruzione, nei acongegnin che 
tra magia e owieta. attri-
buiscono ai fatti una loro 
sorprendente, appassionan-
te e inedita necessita. 

Piii debole, e meno omo-
genea nei suo! esiti, ci 
sembra la sua opera poe-
tiva. nonostante questo E-
logio dell'ombra ci offra al
cune delle poesie migliori 
in senso assoluto della sua 
produzione. Manca ad essa, 
perb. cid che e nel Mano
scritto e che gia avevamo 
trovato !n molta. se non 
in tutta la sua produzio 
ne narrativa. La scelta del 
racconto, come genere prio-
ritario. e stata dunque una 
operazione necessaria. che 
ha evitato che cib che del 
talento poetico di Borges 
meritava di soprawivere. 
non andasse perduto. 

Ma l'uomo ostenta un 
suo snobismo. che non gli 
conferisce niente. semmai 
gli toglie qualcosa: e in 
versi sembra snobbare la 
prosa. il racconto. In real-
ta, se Borges e grande. lo 
e nei racconti. Anche se 
sarebbe ormai tempo che 
un'analisi attenta deli'ideo-
logia borgesiana, e del suo 
rapporto con la « cultura », 
ci rivelasse quanto certa 
natura « reazionaria » della 
prima, possa inficiare la 
seconda. cioe rinesaurfbile 
e meraviglioso deposito 
della creazione borgesiana. 
minacciandone la • gran-
dezzaa. 

Ignazio Delogu 

i 

Polemico testo di Freud che ripro-
pone il discorso sulla psicoanalisi 

II disagio 
della civilta 

Dall'indagine clinico-ferapeuf ica alia formulazione d'un 
discufibile modello inferpretalivo del processo slorico 

Le discussionl e le pole-
; miche che da tempo si 

. vanno " svlluppando Intor-
no alia psicoanalisi, seguo-
no due direttrici fonda
mentali: una dl natura « fi
losofica », l'altra Invece di 
natura « clinico • terapeuti-

. ca». Al fondo dl queste 
discussionl sta un «equt-
voco» culturale e scienti
fico che lo stesso Freud 
ha contribulto, con alcuni 
suo! scritti, ad alimentare. 

Esso conslste nel consi-
derare la psicoanalisi c o 
me una nuova visiono del 
mondo e della v'ta, in 
contrasto con quelle che 
erano le motivazloni scien 
tiflche-sperimentali inizial! 
dl Freud che facevano di 
questa una nuova tecnica 
di guarigione del clisturbi 
mental! e pslchicl. Perche 
dunque si e verificato que
sto slittamento del pensie
ro dl Freud su una dimen 
slone filosofica? Alcune ra-
glonl sono Inerenti alia per
sonality del « ricercatore » 
Freud, ai suoi malteplici 
lnteressl culturali, al desi-
derlo fondato di uscire da.'-
l'isolamento in cui le sue 
scoperte lo avevano porta-
to e di misurars! con nuo-
ve prospettive di anahs! 
e di Interpretazione del 
reale; altre ragioni sono 
addebitabili al contesto 
storico - culturale del suo 
tempo, dominato da una 
profonda crisl dei rapporti 
social!. Crisi che la rivo-
luzione di Ottobre e le pri
me conquiste politlche del
la classe operaia avevano 
inglgantito. Freud non riu-
scl a comprendere appun
to queste ultime vicende 
storiche di portata rivolu-
zionaria: vuoi perche la sua 
estrazione e mentalita bor-
ghese glielo impedivano; 

. vuoi oerche le sue ricerche 
cliniche non gli fornivano 
strumenti adeguati per una 
analisi della realta socio 
politica di allora. 

Perdita 
di felicita 

Da queste problematiche 
sociali. complesse e pro-
fonde. scaturisce la spinta 
emozionale che fa sorgere 
In Freud il desiderio di 
spiegare le condizioni di 
disagio che attraversa la 
sua civilta. II derivato di 
questo travaglio culturale 
e «II disagio della civil
ta)) (Boringhieri. 1971. lire 
2 500). In questo libro 
Freud cerca di mettere a 
punto il suo modello in
terpretative dei rapporti 
umani e sociali e delle con 
dizioni che danno origine 
ai processi di civilta. Ve 
diamo qual e questo mo
dello. L'ipotesi di base del 
libro. che contiene una se
rie di saggi scritti tra il 
1908 ed il 1932. consiste 
nella considerazione che il 
processo di incivilimento 
si articola secondo il mo
dello di sviluppo psico -
emotivo della personality 
di un individuo. Analoga 
mente a quanto accade 
nella dinamica individuaie 
anche nella formazione del
la civilta sarebbe presente 
un EG, lo. Superlo dal cui 
armonico equilibrio dipen 
derebbe la felicita del ge 
nere umano." (Si ricorda 
che per Freud l'Es e l'in 
sieme dei fattori psicolo 
g:ci ereditari. compresi gli 
istinti. L'lo e Tesecutivo 
della personalita in quan 
to controlla. sceglie e de-

- cide quali istinti e con 
quali mezzi deve soddisfa-
re per primi: il Superlo 
e il rappresentante interno 
di valori tradizionali e de 
gli ideal! sociali). 

Secondo 1'interpretazione 
psicoanalitica la civilta sa 
rebbe una conseguenza del 
senso di colpa degli indi-
vidui ed il progresso civile 
ha un prezzo pagato in 
perdita di felicita. mano 
a mano che aumenta il 
senso di colpa. Quest'ulti-
mo a sua volta e origi-
nato dalla repressione del 
l'aggressivita individuaie. 
operazione questa che da 
rebbe luogo alle grandi 
formazioni istituzionali co 
me lo Stato. la Chiesa. 
l'Esercito e conseguente-
mente alia guerra. alia re-
ligione, alia morale. 

Durante il processo di 
incivilimento neH'uomo si 
scatena una Iotta violenta 

tra Eros, * la pulsione di 
morte e la Necessita. Que
sta, cioe la Necessita, fun-
ge da mediatrice tra il 
principio di piacere, che e 
tipico dello sviluppo indi
viduaie e che e alia base 
della felicita, ed 11 princi
pio di realta che e tipico 
dello sviluppo collettlvo e 
che riduce lo stato di loll-
cita delFindividuo, provo-
cando in lui una condi-
zione di disagio emotivo. 
«Dl fatto — scrive Freud 
— l'uomo primordiale sta-
va meglio perche ignorava 
qualsiasi restrizione pul-
sionale. In compenso la 
sua sicurezza di godere a 
lungo di tale felicita era 
molto esigua. L'uomo civile 
ha barattato una parte del
la sua possibility di feli
cita per un po' di sicu
rezza ». 

Tendenze 
aggressive 

II disagio della civilta 
sarebbe determinato dalla 
rinuncia ad utilizzare la 
propria aggressivita secon
do il principio del piacere 
e dalla necessita di repri-
merla In virtu delle norme, 
della morale, della religio-
ne che costringono gli in-
dividui a vivere in gruppo. 
in societa. Tutti i conflitti. 
secondo il modello inter
pretative freudiano, sareb-
bero originati dal fatto che 
le tendenze aggressive degli 
uomini sono insopprimibi-
li e che prima o poi ver-
ranno a galla impetuosa-
mente. Sarebbe un'illusio-
ne. dichiara Freud nel sag
gio « Perche la guerra » in 
risposta ad una lettera di 
Einstein, pensare ad un 
mondo in cui l'aggressivi
ta umana scomparirebbe 
una volta che siano sod-
disfatti i bisogni materiali. 

E' credibile questo mo
dello di interpretazione del
la realta sociale che la psi
coanalisi fornisce alio stu-
dioso? Puo la struttura del
la teoria psicoanalitica es-
sere utilizzata in un con
testo diverso da quello 
che l'ha generata? E' lo 
stesso Freud che risponde 
a queste domande allorche 
dichiara: « Non voglio dire 
che un simile tentativo di 
applicare la psicoanalisi al
ia comunita civile non a-
vrebbe senso o sarebbe 
condannato alia sterilita. 
Ma bisognerebbe andare 
molto cauti. non dimentica-
re che in fin dei conti si 
tratta di analogie e che e 
pericoloso non solo con gli 
uomini ma anche con ! 
concetti strapparli dalla 
sfera in cui sono sorti e 
si sono evoluti » (Una cau-
tela che equivale ad un 
dubbio metodologico. che 
non sempre i cultori della 
psicoanalisi « sociale » mo-
derna riescono a tener 
presente). E la sfera di 
appartenenza di questi con
cetti 6 la dimensione cli-
nica e psicopatologica, 

Infatti. la psicoanalisi si 
e configurata, sin dalle sue 
origini, e si e affermata 
nell'ambito della scienza 
medica come una nuova 
forma di terapia non tra-
dizionale delle malattie 
mentali. in opposizione al
le terapie cosiddette orga-
niche. Cio non toglie perd 
che nonostante questa ma-
trice medico-terapeutica la 
psicoanalisi in quanto me-
todo di esplorazione di 
realta sommerse ed incon-
sce, abbia trovato un fer
tile terreno di applicazio-
ne in sociologia ed antro-
pologia. A queste scienze 
le « curiosita » culturali e 
le «escursioni mentali» 
raccolte nel Disagio della 
civilta. definito — non di-
mentichiamolo — da Freud 
il «mio libro peggiore». 
hanno aperto orizzontl in-
sospettati di ricerca in 
quanto propongono nuove 
modalita di approccio al 
loro campo specifico di in 
dagine mediante 1'utilizza-
zione del metodo dinamico-
genetico. Alia stessa stre-
gua non e da sottovalu-
tare che. da questa ap 
plicazione della psicoana
lisi alle condizioni di inci
vilimento. la psicologia so
ciale ha sviluppato nuovl 
orientamenti di ricerca. 

Giuseppe De Luca 

Descrizione 
di cose 

owie 
« Prima del calcio di ri-
gore» di Peter Handke 

Notisslmo per 11 suo tea-
tro, Peter Handke lo e un 
po' meno per 1 suol ro-
manzi. « The Times literary 
supplements ha scrltto che 
«con il personaggio di 
Bloch, Handke 6 riuscito a 
creare un efficace equlva-
lente del suo Kaspar e a 
trasferire nella forma del 
romanzo quella forza 
drammatica che lo fece no-
tare come uno degli au
tori tedeschi negli anni 
Sessanta ». Questa afferma-
zione non ci trova perfetta-
mente concordi. Kaspar, e 
in generale il teatro di 
Handke (Feltrinelli 1969, 
pp. 148, L. 1.700) e, per sua 
stessa ammissione, «la fi
ne di tutte le forme, la 
fine di ogni simbolismo, 
realismo. magia. ambizio-
ne. missione. la fine dl 
tutti gli oggetti inservibili. 
L'inizio di cosa? Del lin-
guaggio ». Questa afferma-
zione potrebbe essere dl-
scussa al livello della le-
gittimita dell'operazione, la 
quale infatti comporta la 
fiducia nella possibilita di 
ricreare il linguaggio co
me oggetto utilizzabile, il 
che contiene in se una ben 
preclsa ambizione, e una 
non meno preclsa missio
ne. Una missione che con
duce alia restaurazione dl 
una forma. Infatti dalla lo-
gorrea teatrale dei pezzi 
vocali che aveva una sua 
forza di denrstificazlone. 
nascono romanzi da 6cole 
du regard. Handke. quin
di, scopre l'ombrello. Che 
e come dire che il di-
struttore delle « forme » ap-
proda a forme gia date. 
Questo vale per Prima del 
calcio di riaore (Feltrinelli 
1971, pp. 149. L. 2.300) in 
cui Handke porta alle e-
streme conseguenze quella 
rifunzionalizzazione delle 
strutture del racconto «gial-
10 » che era stata alia base 
dell'operazione. ben altri-
menti felice. deWAmbulnn-
re (Feltrinelli 1970 pp. 191. 
L. 2.000). In quel romanzo 
esisteva un rapporto dia-
lettico di tipo genet'eo tra 
la narrazione o. meglio, le 
varie narrazioni. e le inter-
vallate osservazioni e com-
menti sui romanzo giailn 
in generale. Si trattava di 
un rapporto tra saggistica 
e narrativita. tra teoria ed 
cxemvlum. che andava De-
rd al di la di qualsivo-
glia dimensione didattica. 
Handke otteneva cospicul 
effetti della tipica narra
zione « gialla » (terrore. do-
lore. fuga, tortura. minac-
cia. riscatto e liberazione) 
senza narrare una storia 
vera e propria, ma scla-
mente nominando situazio-
ni e cose, evocando cosi 
tutte le situazioni e le cose 
che il lettore-spettatore ha 
gia visto e sentito o al 
cinema o leggendo veri e 
propn romanzi gialli. In 
una delle parti « teoriche » 
de\\'Ambulante, Handke af 
ferma che «le leggi for-
mali della stona gialla 
hanno soppresso a poco a 
poco la realta quotidiana » 
perche « la descrizione del 
raccattamento di un fazzo-
Ietto, la descrizione della 
preparazione di un pasto. 
la descrizione di una mac-
chia scura su un muro o 
delle unghie di una persona 
non era fine a se stessa, 
ma era un segno, un indizio. 
Soprattutto la narrazione 
di cose secondarie e nor-
malmente indifferenti do-
veva risvegliare l'attenzio 
ne ». 

Prima del calcio di ri-
gore e l'applicazione coe 
rente ed ossessiva di que
sta scoperta. Quindi una 
teoria infinita di descri-
zion! che non sono signi
ficant! per la storia gialla. 
che in effetti non si rac-
conta. Tipica, a questo pro-
poslto, e la negazione di 
awenimenti ipotetici. o la 
conseguenzialita immotiva-
ta delle azioni e degli av 
venimenti. nonche (owia-
mente) l'assoluta incomu-
nicabilita fra i personaggi. 
11 tutto nella forma di una 
rigorosa paratassi scandita 
dal tempo verbale che per 
eccellenza chiude ed o<rget-
tivizza 1'azione: il perfetto 
Tutto e rigorosamente vi
sto e registrato. reificato 
Anche la scena del deiitto 
e scandita, un po* troppo 
astutamente, in una fraset-
ta: «Improwisamente la 
strangolb ». 

Francesco D'Anni 
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II colonialismo e la distruzione delle grandi civilta africane 

Storia di un genocidio 
Guida alia storia africa 

na di Basil Davidson (Za-
nichelli. 1971, pagg. 124. 
1800 lire) e un breve ma
nuale sulla cresclta delle 
civilta africane e sulla lo 
ro distruzione ad opera 
del colonialismo europeo. 
In esso Davidson — che e 
uno del maggiori conosci-
tori deU'Africa e che e gia 
noto al lettore italiano per 
i suoi molti scritti pubbll 
cat! nel nostra paese — 
traccia una panoramlca che 
inizia con rlferiment! alle 
condizioni della nascita 
deH'uomo awenuta pro
prio nel continente nero 
due milioni dl anni fa, e 

che si conclude ai nostri 
giorni. 

In questo libro, di faci
le Iettura, ricco di dati e 
completato da cartine e da 
belle illustrazioni. Tau'ore 
espone I princlpi basilari 
di quel filone interpretati-
vo della storia Africana cht-
e valso a chiarire come l> 
colonialismo abbia avuto 
la principale responsan.iita 
— attraverso la sua politi
ca di rapina accompagnata 
dal genocidio — della dê  
cadenza dell'alto grado di 
civilta raggiunto dal conti
nente prima delle invasio 
ni europee. che sono nu 

scite a demolire — in un 
processo durato £eco:i - . 
le diverse strutture statali 
indigene. Proprio grazie a 
questa rapina ed al genoci
dio (si pensi al commer-
cio degli schiavi che gli -
Stati Uniti abolirono per ul-
timi). spiega quindi David 
son, pote awiarsi la rivo ' 
Iuzione industrial in occi -
dente. 

Questo interessante ma . -
nuale (che illustra anche i -
terribili strumenti della -
ronquista coloniale, dalla 
sistematica pirateria nava 
le dei portoghesi al cosl-
detto « stato libero del Con
go » che In dieci anni di-

mezzd la popolazione del 
paese) spiega con gran chia
rezza come la funzionalita 
dell'arretratezza africana 
alia ricchezza delle poten 
ze coloniallste ed imperia-
Ilste costitulsca un proces
so stcrico che non si e ar-
restato con Tindipendena 
raggiunta dalla maggioran 
za degli stati del continen 
te nero nell'ultimo decen 
nlo, ma che continua an 
cora. E' questo un punto 
importantissimo che emer 
ge con grande forza da 
questa breve panoramlca 
storica di Davidson. 

r. f 


