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I bambini 
in laboratorio 
Vecchi e nuovi orientamenti pedagogici delta psicoanalisl - L'esperienza 
dell'asilo psicoanalitico di Mosca negli anni venti - U Comuni infantili 
della contestazione in Germania - La gestione sociale delle scuole dell'ln-
fanzia in Emilia - 1 pericoli del distacco terapeutico dalla realty sociale 

L'orientamento pedagogl-
co della psicoanalisl e una 
conquista reoente del di-
battito culturale e scientlfl-
co che lntorno ad essa si 
e andato svlluppando. Freud 
stesso nelle sue indagini e 
teraple scoprj 11 ruolo de-
termlnante della infanzla 
nelle vicende patologiche 
dell'adulto relativamente tar. 
di; in lul non mancano for-
tl lnteressi per la cura del
le nevrosi e psicosl Infan
tili, mentre guarda con dlf-
fidenza l'intervento della 
psicoanalisi nel campo del
lo orientamento pedagogico. 
II prlmo vero psicoanalista 
ad applicare 11 modello psi
coanalitico alia comprensto-
ne del processi educatlvl fu 
Pfister. prete protestante zu-
righese. Anna Freud e Me-
lan!e Klein hanno svlluppa-
to lnvece, su due versanti 
oppostl. ia psicoanalisi in
fantile. 

Anche se l'appllcazlone 
del metodo psicoanalitico 
alia pedagogia e una con
quista recente non man
cano Iniziative - pilota che 
hanno preparato il terreno 
per 1'affermarsl dl questo 
nuovo indirizzo della psi
coanalisi. La piu importan-
te di queste iniziative per 
il modo come si svolse e 
per le polemiche che ha 
fatto sorgere e quella del
l'asilo psicoanalitico dl Mo
sca. Si deve ricordare che 
in Russia prima della rl-
voluzione di Ottobre erano 

state pubbllcate tutte le 
opere di Freud e che esi-
steva un movimento psicoa
nalitico non ben organlz-
zato. II leader del movi
mento psicoanalitico russo 
era Ermakov. Fu appunto 
lul ad essere il direttore 
dell'asilo psicoanalitico di 
Mosca. in augur ato il 19 ago-
sto 1919. aiutato da Vera 
Schmidt che era la respon-
sabile dlretta dell' esperl-
mento. 

L'asilo che In un prlmo 
momento ospitava 30 bam
bini divlsi in tre gruppi: 
6 erano dell'eta dl un an
no • un anno e mezzo; 9 del
l'eta di 2-3 anni; 15 della 
eta di 4-5 anni all'inlzio del 
1923. anno In cul si trov6 
In notevoli rlstrettezze eco-
nomlche perche vennero a 
mancare 1 fondl necessarl 
per assicurare l'organlzza-
zione di base, ospitava 12 
bambini. Questi bambini e-
rano divisi in due gruppi: 
6 dell'eta di tre anni; 6 
dell'eta di 4-5 anni. Ogni 
gruppo di 6 bambini ave-
va tre educatrici 11 cui com-
plto non era solo quello 
dl sorvegliare (dal momen
to che nell'asilo non esi-
stevano sorveglianti) ma so-
prattutto quello di redlge-
re del proflll caratterlologi-
ci dl ogni bambino, del dia-
ri quotidianamente agglor-
nati e di annotare le attl-
vita corporee. I! numero del
le ore dl sonno diurno e 
notturno. lo stato della pel-
le. dell'appetito e dell'umore. 

Le cause del fallimento 
L'asilo venne chiuso nel 

1924 perche, dice Giuseppe 
Leonelll autore dell'introdu-
zlone al libro «L'Asilo psi
coanalitico di Mosca » (edi-
zioni Emme L. 1500 pagl-
ne 110 - 1972) di Vera 
Schmidt, correvano voci di 
pornografia e di abuso ses-
suale, oltre che un montan-
te clima autoritario. Le cau
se del fallimento secondo 
noi sono altre anche se non 
e da trascurare il pregiu-
dizio pansessualista che ha 
circondato la psicoanalisi 
per molto tempo. 

Una riconsiderazione del 
significato e della portata 
di questo esperimento e 
quanto mai attuale in quan
to essa viene a cadere da 
una parte in una discus-
sione awiata in Italia, an
che per merito deU'Unita. 
sui confcenuti e sulle carat-
teristiche ottimali degll isti-
tuendi asili-nido. dall'altra 
si colloca in uno sforzo dl 
comprensione e di appro-
fondimento di una serle dl 
iniziative « orivate ». sviluo-

patesi dopo 11 1968 in Ita
lia. sulla educazione psicoa-
nalitica dei bambini, o me-
glio su una educazione non 
autoritaristica psicoanalltl-
camente orientata, chestan-
no attraversando gli stes-
si disagi dell'Asilo psicoana
litico di Mosca; e infine va 
ad 'nquadrare meglio il si
gnificato del fallimento del
le Comuni Infantili tede-
sche (pp. 150, L. 1.800. Gua-
raldi Editore. 1972) della 
SDS che si caratterlzzava-
no per un approcclo psi
coanalitico ai probleml del-
l'educazione del bambini. 
Senza voler fare di ogni er-
ba un fascio. dal momento 
che ognuna dl queste ini
ziative si colloca in una dl-
mensione storico • politics 
e culturale specifics, ci sem-
bra di poter individuare al-
cune grosse contraddizlonl 
che sono comuni a tuttl gli 
esperlmentl dl educazione 
psicoanaiiticamente orien
tata e che con ogni proba
bility sono ali'origine del 
loro fallimento. 

L'educazione repressiva 
Quello che emerge infat-

ti da una riflessione criti-
ca su queste iniziative k la 
tendenza e trasformare un 
momento educativo che de
ve realizzarsi attraversoser-
vizi social! di base accessl-
bill a tuttl 1 bambini in 
un nucleo di clinlca psi-
coanalitica Nel suo Inter-
no si conduce una osser-
vazione sistematica sui pro
cess) di sviluppo emotivo 
ed affettivo dei bambini. 
sulla formazlone del loro 
carattere, sulla natura del
le problematiche di identi-
ficazione. sulle tendenze e 
manifestazioni psicosessuali 
come se ci si trovasse den 
tro un laboratorio spert-
mentaie Pre vale I'analtsi del 
caso (che acquista sempre 
connotazioni patologiche) 
anche se sono present! at-
tivita socializzanti che met-
tono in moto mecuanismi 
di integrazione collettiva 

La clinlcizzazione della 
formazione pedagogtca si 
basa sullo assunto che la 
natura umana e profonda 
mente malata e soltanto 
una impostazione psi coana
litica corretta e in grado 

dl caplre 1 suo! processi 
evolutlvl nel segreti piu pro-
fondi e di salvarla. Una 
velleita che trova 11 suo 
riscontro attuale nella po-
sizione di alcune correntl 
della psicoanalisl le quail 
individuano nel trattamen-
to psicoanalitico la terapla 
della societa malata. Risul-
ta chiaro che questa con-
tamlrazione pato'.ogtca ridu-
ce l'attivlta pedagogtca ad 
una dimensione dl distac
co e dl frattura con la real
ta globale circostante la 
cui scoperta e ia cul com
prensione naturale e uno 
dei moment! piu stgnifica-
tivi dello sviluppo del bam
bino 

Non a caso ia caratteri-
stica che domina queste 
Iniziative. dopo un primo 
momento di entusiasmo 
quasi generale e I'isolamen-
to Un isolamento che si 
regee sulla selezione e sul
la separazione del bambi
no « sperimentale » dalla 
popolazione infantile In ge 
nerale. 

Senza aver ia pretesa d! 
fare una analisi economica 
delle Iniziative che. soprat-

tutto nel paesl occidental! 
In cui sono state realizza-
te. e fondamentale. cl sem-
bra che su un piano meto-
dologico 11 perlcolo a cul 
esse sono andate Incontro e 
stato quello dl proporre sul
la base di una motivazlone 
progresslsta dl alcunl Indi-
vidul, a volte lsolatl, che so
no alia rlcerca di una al-
ternatlva alia educazione 
repressiva a cul vanno in
contro 1 proprl figll nella 
nostra societa, una modalita 
di distacco e dl segregazio-
ne precoce dei bambini dal 
loro gruppo o classe di ap-
partenenza. 

Questo approcclo «selet-
tivo» al problema della 
educazione dell'lnfanlza che 
sotto certi aspetti assume 
tinte di privilegio ha avuto 
come conseguenza un man-
cato dibattito politico di 
massa intorno a queste ini
ziative sperimentali ed an
che un suo lnquadramento 
al di fuori dl quelle che so
no le condlzionl generall In 
cul versa 1'lnfanzia. 

In un paese In cul eslste- -
va una carenza dl servizl e 
strutture social! dl base per 
rinfanzia, come era per 
esemplo l'Unlone sovieti-
ca del prlmi anni sublto do
po la rivoluzione dl ottobre. 
e come l'ltalla d'oggi. Il 
ricorso alia sperimentazlo-
ne pedagogica senza che es
sa sia Inserlta nel contesto 
globale delle situazlon! di 
endemico disagio in cul si 
trova 1'lnfanzia rlschla di 
essere perceplta come una 
modalita tecnlca per rlman* 
dare la soluzlone del proble
ml social!. Ed e scontato 
che un dibattito scientifico 
pud coinvolgere le masse 
popolarl solo nella mlsura 
in cui si lnnesta in una 
prospettlva dl llberazlone 
concreta dallo stato dl bl-
sogno e di reale parted-
pazione alia gestione demo-
cratlca del servizl e delle 
strutture. 

Quello che si sta verlfl-
cando a Regglo Emilia, 
Modena, Bologna (AA. W . 
La gestione sociale nelle 
scuole dell'infanzla. Editor! 
Riunltl L. 900 - 1972) per 
una corretta soluzlone del 
problema dell'infanzla ha 
questo dl dlverso rispetto 
alle sperlmentazionl peda-
gogiche selettlve ed Insolu-
te: tutte le innovazionl me-
todologlche. siano esse ad 
orientamento psicoanalitico, 
genetico, pslcosoclale. ven-
gono Inglobate In una ela-
borazione politlca di massa 
in cui 11 momento educati
vo colnvolge tutta la natu
ra del rapporto bambino 
mondo circostante e 11 mo
mento della gestione socia
le e una modalita concreta 
per verificare e controllare 
attraverso il dibattito e la 
discussione collettiva reallz-
zata mediante la partecipa-
zione dei genitorl. del rap-
presentanti dei quartieri. e 
dei sindacati. dei partltl, 
de! tecnici. la validltl della 
impostazione metodologica, 
che le strutture per l'lnfan-
zia di volta in volta si dan-
no. Questo dibattito cultura
le e scientifico pud acca-
dere proprio perche eslste 
una organizzazione genera-
Hzzata del servizl per 1'ln
fanzia, accessibile a tuttl 1 
bambini, che permette alia 
popolazione di trasformare 
continuamente la propria 
realta culturale e sociale, 
dl acqisire magglor! stru-
menti di gestione del rea
le; mentre in altre situazio-
ni. abbiamo per esempio in 
mente Milano. dove non esl-
stono de! servizl e delle 
strutture generalizzate per 
1'infanzia e dove di conse
guenza ha luogo il feno-
meno della privatizzazione 
della educazione dei bam
bini. l'ideale consiste nel 
trovare un posto In una 
scuola matema nel quar-
tiere di appartem»nza. un 
deposito di otto ore a! gior 
no per 11 proprio figllo. II 
resto (metodi. contenutl. 
educativi. gestione) ha scar-
sa rilevanza 

Giuseppe De Luca 

I concorrenti alia XXIII edizione 

II premio letterario Prato 
Alia XXII1 edizione dei 

Premio Letterario Prato. 
per opere di narrativa so 
no suti presentati ' se-
guenti hbri « 1 miglion di 
noi N d: Cecovmi. « Tranzne 
ta» di Amato. « Fronte 
oriental? » di Incontro. « Ca 
la d'inverno» di Albinl 
Brandon • La vita eterna » 
di Camon. « No signor re
ferent* >» di Ochetto; « Cam 
mina frui» dl Clocchiatti. 
« II pa.s.so del Reno » di Ban 
diera. « II piccolo luned)» 
di Valobra. • Macinjru » di 
Buttitta. « I braccianti » di 
Menottl Bennati; «La re 
taia ha il cappello* di 
Mannucr: « \A hallata d l̂ 

mezzadro» dl r e g u a , 
« Naia » di Molano; <* La ri
voluzione matura e avan-
za »» di Bonardi; • Je vous 
ecris d'un pays lomtam» 
di Banti, «L'acquisto» dl 
Benvenuti; « I sopravvissu 
tt • di Barbien; a De Mau-
ro» dt Saladino; «La li-
berta sotto t carrl armati» 
dt Martini; «La rete in 
visibile » di Zavataro; n Fa 
rinacct » di Gnmaldi e Boz 
zetti. «Angelino» di Pon 
si; « Un'automobtle I unga 
set rnetri* di Nesti; «Di 
faccta e di profilo* dt Lau 
ra Rocca; «II compaffno 
0143648» dl Olivl; .Scorn 
oarso a Venesia* di Bon-

iantini; « 1 passatempi del 
romani antichi» di Marchi. 

AH'autore dell'opera pre 
miata verra assegnato un 
premio indivisibile di due 
milionl e mezzo di lire, che 
sara assegnato la sera del 
9 settembre nel corso dl 
una cenmonta pubblica La 
Commlssione giudicatrtce 
del premio e composta da 
Franco Antonicelh. Luigl 
Baldacci. Ugo Cantlm, Ce-
sare Grassl. Armando Meo-
nl. Silvio Michel!. Geno 
Pampalonl. Ernesto Raglo-
nieri, Mario Tobino. Diego 
Valerl, Lemno Vanninl, 8e> 
(rretario. 

Cervello elettronico (disegno di Italo Scelza) 

FANTASCIENZA 

La rivolta delle 
macchine pensanti 
Scorribande di largo respiro per spazi inesplorati o 
su e giu per i secoli — Spesso 1*« invenzione » si ritor-
ce contro il suo autore — Codice d'onore per j robot 

Letture dl pura evaslone 
— awenture angosclose o 
esaltantl — in quattro ti-
toll di Urania apparsl nel
le edlcole in questa prima 
parte dell'estate Lnvitanti al 
rlposo (ma, per le vacan-
ze, Urania pubblica anche 
un grosso volume. / Mil-
lennt. che quest'anno con-
tiene Ire romanzi completl 
dl John Wydham). Due 
scorribande dl largo respi
ro, secondo I piu collau-
datl e felici canon! della 
a sottofantascienza ». cl por-
tano con agile andamento 
per spazi inesplorati o su 
e glu per I secoli. 

Un viaggio 
improbabile 
Non senza una punta di 

angoscia. tuttavia. si segue 
11 drammatico processo at-
traverso cui il giovane Bar
ry riacquista la memoria 
dopo un viaggio improba
bile e periglioso su dischl 
volant! e pianetl lnospita-
11. sullo sfondo di un oscu-
ro conflitto cosmico tra po-
poli allenl (11 drago di 
bronzo. dl M.Z. Bradley. 
Urania n. 595); In letizia 
e scioltezza. invece. si leg 
gono le awenture di Trist 
lo straniero (di M. Edler. 
Urania n. 597) che, per via 
del paradosso velocita 
/tempo, percorre millenni 
antichi e futuri, fino alia 
soluzione luminosa ed otti-
mistica. peraltro prevedi-
bile per mille trasparenze. 

Su un llvello leggermen-
te piu pensoso (ma forse 
e una nostra Iettura dl 
buona volonta) Uomo al 
piano zero di B Shaw (U-
rania n. 596) e H su Los 
Angeles di R. Moore Wil
liams (Idem. n. 594): nel 
primo la storia di un me
diocre scienziato che si 11-
lude di poter fermare da 
solo Ia corsa agli arma 
menti. ma paga con 
la sconfitta lo scotto del-
l'azione individuale; nel se
condo la tragica vicenda 
di una citta sottopo-
sta a bombardamento a-
tomico alio scopo di Impe 
dire ''he una molecola pro
tein! ca degenerata, capace 
di aggredire le proteine deJ 
nostro sistema nervoso fi
no a trasformare la natu 
ra umana. venga a diffon 
dersi al resto del mondo. 

L'ipotesi che la degene-
razione sia dovuta ad e-
speri menti effettuatl nel 
Pacifico getta un'ombra in 
quietante non solo sulla 
favola narrata ma anche 
sui futuro degll uominl. 
ponendo II problema di 
portata generale del rap 
porto tra « progresso scien 
tificos e suo controllo so 
ciale. 

Sui piano della produzio 
ne di fantasctenza. 11 te 
ma e fecondo: volta a vol 
ta si incama !n situazio 
ni drammatiche In cul la 
invenzione («macchina pen 
sante» o altro) si rltorce 
contro II suo autore. In 
questo stesso periodo. per 
esempio e apparsa una an 
tologla personale di Vitto 
rio Catanl (L'eternila e t 
mostri, Galassia n. 168) II 
cui secondo racconto trat-
ta dl un apparecchlo capa
ce di trasferlre la perso 
nallta da un scggetto al-
1'altro. trasferimento che 
perd. alia fine, uccide lo 

scienziato lnventore. Nello 
stesso volume, In appendl-
ce (dopo gli altri racconti 
di Catanl, pregevoli per la 
raffinatezza linguistica che 
rlscatta. nella magicita del-
1'atmosfera, Tesllita della 
trama), 11 nostro tema 
riappare in due gustosls- ,» 
slme paglne: La razza do-
minante di M. Fatlbene e 
""3333 dl CM. Ella. 

E poiche in diverse edi-
cole (specie in localita di 
villeggiatura) sono riappar-
sl vecchi numerl dl Ura
nia come di Galassia, Gam
ma ecc. forse val la pena 
di tentare un dlscorso piu 
disteso, utilizzando alcunl 
titoli non molto remotl e 
rlferendocl princlpalmente 
alle macchine pensanti (ro
bot). 

Diclamo sublto che c'e 
stato chi ha immaginato 
una sorta di codice d'ono-
re per I robot, secondo il 
quale: 1. il robot non pud 
recare danno ad un essere 
umano ng con azlonl n6 
con omission!; 2. egli obbe-
disce a quegli ordini che 
non siano in contrasto con 
la prima legge. e 3. proteg-
gera la propria esistenza 
solo nel limiti che gli la-
sciano le prime due nor-
me (Cfr. I. Asimov. lo ro
bot. Milano 1963). Dl modo 
che come dice Ferrlni (C& 
s'& la fantascienza, Ubaldi-
ni 1970), tali congegni se 
ne staranno a sempre al lo
ro posto. umill e servlzle-
voll. totalmente pacatl e 
soddisfatti nella loro sola 
funzionalita ». non di versa-
mente dei «lontanl conge 
gni meccanici del passaton 

II principio 
della vita 

Ma la macchina oggl ha 
assunto livelli dl raffina
tezza tmpensabili una volta. 
al pun to di rivendicare un 
suo ruolo In opposizione 
alTuomo (quasi l'afferma-
zione di una a naturalita » 
specifica. in conflitto con la 
razza umana). Classico e 
Tesempio di Al. 11 perfe-
zionatissimo cervello elet
tronico di K2O01. Odissea 
nello spazio* che. forte ed 
orgoglioso dei suoi banchi 
dl memoria. decide dl sop 
primere I'equipaggio uma
no dell'astronave su cul 
e installato, per Impa 
dronlrsi da solo della rive 
lazione assoluta circa 11 
pnnciplo della vita. 

Egualmente Istruttlva la 
vicenda di Eddie, al
tro «cerv£jk>» di grande 
perfezione, Introdotto da R-
F. Jones nel suo roman 
zo L'incrubo dei Syn (Ura 
nia 548). Avendo appreso, 
nella sua condizione di 
schiavo. il significato di o-
dio. Eddie decide di schiac 
ciare gli uomini — suoi 
padroni - mettendoli gli 
uni contro gli altri. II mez 
zo e vecchio quanto 11 mon 
do e s! chiama raz2tsmo: 
«VoI date a un uomo un 
nome sgradevole. Pol co-
minciate ad odiarlo perche 
porta questo nome. Sicco 
me lo odiate finite per te 
merlo. E quando avete 
paura. uccidete*. 

Al di la del risultato che 
pu6 conseguire (e che nel
la favola di Jones, come 
nel film di Kubritch, la 
macchina non consegue). 
il danno Innegabile sta In 

questa manlpolazlone delle 
coscienze, si che si pud le-
gittlmamente awicinare 
questo racconto a Luna lu-
na di miele dl F. Brown 
(Urania 511) dove Junior, 
altro esemplare raffinatissi-
mo di robot, muovendosl 
su un piano dl consapevo-
lezza che va oltre quella 
dell'uomo, ma non cono-
scendo il sentimento del-
1'odio, opera un'azione di 
condizlonamento a fin di 
bene: dl fronte al perlcolo 
che sovieticl ed america-
nl scatenino una guerra 
mondiale per 11 possesso 
della Luna, erect un imma- . 
ginarlo nemico comune con
tro cui le due superpoten-
ze si alleeranno ed anzi 
arriveranno a fondersi In 
un organ ismo avente un 
unico governo. II mondo 
viene salvato quindi al 
prezzo di una rlduzione 
dell'uomo a strumento nel
le manl della macchina 
pensante. 

I prodotti 
tecnologici 

Mettendo da parte la ten-
tazione erudita che ci In-
durrebbe a collegare siffat-
te a stories alia favola di 
Zeus e Crono, alia cabala 
del golem e degll homun-
coli, occorre cogliere oggi. 
sui terreno sociopolitico. la 
funzione condizlonante che 
esercitano sulla nostra vita 
I prodotti tecnologici. Le 
macchine che. in nu
mero crescente ed in modo 
sempre piu specializzato, 
ci alutano a soddisfare 1 
bisogni della esistenza quo-
tidiana. In ultima analisi 
giungono — sebbene in mi-
sura variabile — a struttu-
rare tempi, modi e luoghl 
del nostro comportamento 
(se non del nostro pensie-
ro). Auto e lavastoviglie. 
registratore e telefono pro-
pongono ed impongono un 
determinato rituale che sui 
piano individuale pud ras-
sicurarci, come la coperta 
di Linus, ma a lungo an 
dare e come effetto di mas
sa si rivela funzlonale al
le scelte di una ben indi
viduate classe dirigen-
te. Dietro lo strumento 
stanno. Insomma, i rappor-
ti di forza che passano al-
1'interno della societa dl-
visa in classl. 

Nel paesaggio cstrania-
to» della favola aweniri-
stica. I motivi profondi del
la nostra attuale «mise-
ria». sfrondat) come sono 
da ogni colorazione emo-
tiva ed esperienziale, po-
trebbero diventare oggetto 
dl riflessione piu distacca-
la ed efficace. Ma c'e da 
dire che eld non sempre e 
vero in quanto la narra 
zione. limitata ad un aspet-
to tecnioo scientifico e so-
vraccaricata dallo spessore 
delPavventura o della sus-
pence, sottrae talora quel 
mwlesimo oggetto di rifles
sione alia presa del grosso 
pubblico e brucia quindi 
ogni possibility di com 
prensione profonda, di 
« corto circuito » tra 11 rac
conto di fantasia e la real
ta. Le macchine pensanti, 
allora, diventano nient'al-
tro che un espedlente per 
far dimenticare I probleml 
del nostro tempo. 

Alberto Albert! 
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dal raalltmo », a cura dl Rl-
no Oal Sa»»o, Edltorl Riunltl, 
pp. 160, L. 900 . 

A A. VV. « Romania 1944-
1948 a, Editorl Riunltl, pp. 
400, L. 5.000. 

Patmlro TOGLIATTI , > La via 
Itallano al lociallimo • II 
partlto - II movtmanto opa-
ralo Internationale a, Edlto
rl Riunltl, 3 voluml. pp. 880, 
L. 1.500. 

MARXENGELS, « L'ldeotogla 
tadesca a, rlttampa, Edltorl 
Riunltl, pp. 644, L. 4 .500. 

LENIN, « Un paiso avantl • 
dua Indletro », rlttampa, Edl
torl Riunltl, pp. 132. lira 
700 . 

Antonio GRAMSCI, • Quadar-
nl dal careers a, rlitampa, B 
dltori Riunltl, 6 voluml In 
colanatto, pp. 2 .230, lira 
5.000. 

• La Ollmpladl a, a cura dl 
Gianni Brera, Garzantl, pp. 
269, L. 700 . 

LE CORBUSIER, c Arta daco 
ratlva a design a, Latarza, 
pp. 256 , lllustraxloni, lira 
2.900. 

Celto FURTAOO, « Teorie dal
lo avlluppo economlco a, La-
tana, pp. 320, L. 2 .800. 

Margaret MEAD, * I I futuro 
•enia volto >, Latarza, pp. 
432 , LL. 4 .500. 

Bnxo FORCELLA a Alberto 
MONTICONE, • Plotone d'e» 
•ecuzione a, Latarza, pp. 4 0 0 . 
L. 1.600. 

Francesco Saverlo N I T T I , « La 
•clanza delle flnanza», a 
cura dl Francesco Forte, La
tarza, 2 vail., pp. 1.100, 
L. 14.000. 

Massimo GALLUPPI, « I I Viet-
nam dalid dominazlone fran-
cese all'lntervento amerlca-
no a, Do Donato, pp. 392 , 
L. 4 .000 . 

Chtara SARACENO, • Dall'edu-
cazlone anttautorltarla all'a-
ducazione socialists a, De Do
nato, pp. 344, L. 2 .500. 

Giuseppe VACCA, • Politlca a 
teorla nel maralsmo itallano 
1959-1969 • Antolojja cri. 
tlca a, De Donato. PP. 496 , 
L. 4 .500 . 

Franco FERRAROTTI. > Una 
•ociologia alternative », se
conds edizione ampllata, Da 
Donato, pp. 264, L. 1.500. 

COLLIDA'. DE CARLINI , MOS-
SETTO. STEFANELLI, « La 
politlca del padronato ita
llano dalla rlcostruzione al-
I'auhinno caldo >, De Do-
nrto, pp. 208 , L. 1 .600. 

Simonerta PICCONE STELLA. 
« Intellettuali e capitale nel-
la societa Italians del dopo-
guerra a, De Donato, P P . 288 , 
L 2 .000. 

AA.VV. • La guerra chimlca -
Imperlalismo ed ecoiogla a, 
Introduzione dl Massimo A-

' loisi, Bertanl editore Vero
na, pp. 235 , L. 2 .500 . 

Fustel de COULANGES, « La 
. - citta aatlca a, Sanson!, pa>. 

4 6 9 . L. 7 .000. 
Arthur ROSENBERG, « Storia 

della Repubblica dl Wei
mar a, Sanson), pp. 237 , 
L. 2 .400. 

Michael B A R R A T BROWN, 
m Introduzione all'economla 
politlca: lavoratorl, consuma-
torl, governo • imprese a, 
Franco Angell editore. pp. 
4 3 8 . L. 6 .500. 

Paul CLAVAL, • L'evoluzione 
•torica della geogralia uma
na >, Franco Angeli editor*. 
pp. 246 , L. 3 .500. 

Henry A. LANDSBEgGER, 
• Processo a Hawthorns», 
Franco Angeli editor*, pp. 
IBS, L. 3 .800. 

Alan S. M I L W A R D , « L'eco-
nomla di guerra della Ger
mania a, pp. 232 , L. 5 .000 . 

c Attl del comando generale 
del Corpo Volontari della 
Llberta a, a cura dl Giorgio 
Rochas, Franco Angeli. edi
tor*, PP- 700 . L. 12 .000 . 

D.G.E. HALL, «Storia del-
I'Asia sudoriental* a, Rizzo-
l i , pp. 1.264, L 10.S00. 

W.G . RUNCIMAN, « lnegus-
glianza a coscienza social* • 
L'lde* dl giustizia social* 
nelle class! tavorarrlcl a, El-
naudi. pp. 4 3 7 , L. 3.B00. 

A A . W . , • I comantstl raccott-
tano a. Cinquant'annl all sto
ria del PCI attraverso rastl 
monianze di militant! (1919-
1 9 4 5 ) . A cura di Massiajto 
Massara, con introduzionl 
storicha dl Carlo Salinari, 
Bdizloni del Calandsrio, Mi 
lano. pp. 4 1 8 , L. 5 .000 . 

Sendro BAJINI • Glan Carlo 
VICINELLI . « I I libro del 
tesso a, Edizioni del Calen-
dario, pp. 554 , L. 5 .000. 

Giulio SEVERINO, «Origine • 
figure del processo teogonico 
In Feuerftach ». Mursla. pp. 
268 , L. 4 .000 . 

Francesco MOISO, • La Hloso-
lia tfi Selomone Malmon a, 
Mursla, pp. 264 , L. 4 .000 . 

Robert OAVIDSOHN. « Storia 
di Firens* - 1) Le origin! a. 
Sanson!, pp. LX-1.274. 101 
tavol* M . . L. 4 .500 . 

« Enciclopedia delle religlonl • 
volume IV a, Vallecchi. pp. 
X I I - 9 8 0 . 12S i l l . in bJa. 10 
a eolorl, 120 grafid. on vo-
lume L. 35 .000 . I'oper* in-
tera In * * l voluml. lir* 
1S0.000. 

AA.VV., « Omegglo • Bodini a, 
--acaita, pp. 3 9 1 . L. J .000 . 

e narrativa 
M i m m o R O T E L L A , « A u t o -

rofslla *, Suejar. pp. 2 M , 
L. 2 .000. 

Anthony BURGESS, tUn' t -
rancla • orologcria a, El-
naudl (rist.), pp. I l l , 
L. l.OOO. 

Marcello VENTURI, * Ban-
ditra bianca • Cafalonla », 
Rizzoli (rist.), pp. M l , 
L. 3 .400. 

Paul G A U G U I N , • l loa Noa a 
e al tr i scritti a cura dl 
Duil lo Morosinl , Oscar 
Monda«on. pp. 160, L. 700 . 

Jorge GUILLEN, a Opera po*> 
tic* (A i r * neestro) a, s**> 
aonl. pp. 1.250, L. S.OOO. 

Fawsta CIALENTE, « I I vento 
asjlla sabbla a, Mondederl, 
pp. ISO, L. 2 .000. 

Herman MELVILLE, * Op*r* 
sce.'te a, Mondadori, p** ln* 
1.2SO, l_ 7 .000. 

Miroslav IVANOV. « Obletttv*< 
Mercedes nera a, Mondado-
ri, pp, 3 2 0 , L. 2 .500. 

I ***ph CONRAD. « La follia an 
Almayvr • ronianzt brorl a, 
Mursla, pp. 3S4. L. 2 .500. 

Documenti e sceneggiatura 
del film di Francesco Rosi 

t 

Cronaca del 
caso Matter 

«I e D — Inchieste e 
documenti» e una nuova 
collana, coordinata da Ben-
20 Renzl, che l'editore Cap-
pel 11 ha dedicate ad argo-
mentl storlcl, social!, del 
costume che producano In
chieste vlvaci e documenta-
te nei campl del cinema, 
del teatro, della televlsione. 
I singoli voluml, accompa-
gnandosi ciascuno ad uno 
spettacolo, vivono, tuttavia, 
dl vita autonoma come ope
re di storici, dl scrittorl, 
di specialisti chlamatl a 
elaborare una rlcerca che 
trova la sua completa defi-
nizione net voluml stessi. 

II primo volume II sasso 
in bocca. Mafia e Cosa No
stra (pp. 149. L. 2.000) e 
legato aU'omonlma «opera 
prima » di Giuseppe Ferra-
ra, il quale cerco col suo 
film dl affrontare la mafia 
come fenomeno sociologi-
co-peraonaggio. raggiungen-
do rlsultati rllevantl. 

Non era una novita trat-
tare in un libro 11 proble
ma mafia dopo tutto ci6 
che e stato scrltto sull'ar-
gomento. Lo storico ed e-
sperto del probleml della 
mafia Michele Pantaleone 
— consulente del film II 
sasso in bocca — fe riusci-
to a darne un rltratto di-
verso dagll scheml abltua-
II. affrontando in profondi-
ta una analisi che non ha 
trascurato alcun elemento, 
con tutte le correlazlonl 
possibill, assoclando le sto-
rle della mafia siciliana a 
quelle americane dl Cosa 
Nostra. Pantaleone ha volu-
to dimostrare che anche 
una societa a grande svi
luppo capitalistico, come 
quella statunitense, permet

te e anzl favorisce — nono-
stante le commissioni d'in-
chiesta e i provvedimenti 
giudlziari — elb che e pro
prio dello «splrito di ma-
flosita»: l'accumulazlone 
della rlcchez za per vie 
extralegal!, delittuose. 

Nel secondo volume dl 
«I e D » dedicate a // caso 
Mattel (Un <icorsaron al 
servizio della Repubblica, 
pp. 179, L. 1.800) anche 
Eugenio Scalfari. nel dare 
un awio alia Interpretazio-
ne della flgura dl Enrico 
Mattel, posto in un conte
sto economico-polltico capa
ce di spiegarne la vicen
da, conferma 1'lmpegno e la 
rlcerca rlgorosa di France
sco Rosl. 

Delia lotta per 11 petro-
lio che condiziona la vita 
delle nazioni, le loro invo-
luzlonl reazionarie o 11 lo
ro sviluppo. e che ebbe tra 
I protagonistl maggior! En
rico Mattel, con tutte le sue 
amblguita e contraddizioni 
— della sua vita di «im-
prenditore pubblico» e dl 
« uomo dl frontlera » — Il 
lettore pu6 Inoltre trovare 
riscontro nella sceneggiatu-
ra del film («La cronaca 
drammatica de II caso Mat
tel n), scritta da Francesco 
Rosl e Tonino Guerra con 
la collaborazione di Nerio 
Minuzzo e Tito Di Ste-
fano. 

Una Intervista con Rosl 
(«La rlcerca multipla del 
regista») a cura di Fran
cesco Calderone e il testo 
della sentenza del giudice 
lstruttore sulla tragedia di 
Bescap6 completano il vo
lume. 

Carlo Di Carlo 

d OHO ipfelPD) 

I ribelli 
di Volponi 

Mettlamo che qualcuno dl 
vol si trovi davantl ad una 
edicola in una bella mat-
tina estiva e, dopo aver 
chiesto VUnitA, lasci vaga-
re lo sguardo distratto e 
vacanziero sui libri espo-
sti d'in fra mezzo al varl 
Satanik. Zakimort e simi-
11 altre amenita. Potrebbe 
accadere che. affascinatl e 
un pochino angosciati dal
la prospettiva di placida 
e vuota nullafacenza bal-
neare che vl attende. ce-
diate alia tentazlone e. 
guidati da un vago rlcor-
do o da un frlvolo istin 
to. compriate un libra. 

Mettlamo che slate stati 
fortunati e che. tra I mol-
tl tascabili senza nome e 
senza senso. abbiate scel-
to un po' per fiuto un 
po' per caso un bel libro: 
sara una scoperta e vor-
rete saperne dl piu sui-
I'autore. magari per com 
prarne un altro libro o 
per caplre meglio quello 
che avete appena Ietto. Se 
avete seel to bene l'autore 
potrebbe essere Paolo Vol 
pool e 11 volume Memoria-
le (premio del LJbral mi-
lanesi 1962 e premio Sele-
zione Marzotto 1963) ora 
nstampato da Garzantl nel
la economica collana dei 
«Blanch!». Se volete sa
perne dl piu potete legge 
re (per la modica cifra 
dl lire novecento) un agi 
le e serio profilo critlco 
di Paolo Volponi pubbll-
cato da Gian Carlo Per-
retti nella collana a l l ca 
storoa della Nuova Italia 

Questa collanina merita 
di essere segnalata per la 
sua utllita e per II modo 
semplice come sono strut-
tura tl 1 suoi libretti. Lo 
stesso schema, in sostan-
za e sotteso a tuttl I vr> 
Iuml, poiche tuttl si apro-
no con un'intervlsta (che 
sta al posto della prefa-
zione) con l'autore in que-
stlone, qualora sia viven 
te, altrimenti c'e un col-
hge dl citazioni autobio-
grafiche. Segue poi la di 
samina cronologica delle 
opere. in modo da rlper-
correre tutto Viter dalle 
opere glovanlll meno note 
flno alle maggiorl. Nel no
stro caso Perrettl parte 
anallszando le prime rac-
colte poetlche di Volpo
ni: 72 ramoTTO e L'anttca 
moneta per giungere alia 

maggiore raccolta di vera! 
Le porte dell'Appennino, 
al romanzo che ha segna-
to il successo non solo 
itallano di Volponi. cioe 
al Memoriale e poi alia 
successlva opera narrati
va: La macchina mondiale. 

I personaggi dl Volponi 
nascono, come nota Fer-
retti, a dalla rottura del
la opposizione ragione-fol-
lia (e quindi della identi-
ta lrrazionale-follia), lega-
ta ad una concezione bor-
ghese Intimamente classi-
sta della ragione medesi-
ma (...) che respinge co
me anomalo. patologico, 
tutto cid che e diverso e 
altro da sen. «La norma-
Iita non esisten. dice Vol
poni e. a propos'to dl Me
moriale (ma il discorso 
vale anche per La mac
china mondiale), (perch* 
ho scelto un nevrotico a 
protagonista del mio ro
manzo? Un nevrotico ha 
una capacita di interpre-
tazione della realta piu do-
lente. ma piu acuta (...) 
ma anche perche un ne
vrotico e" un ribelle*. Im-
portante e centrale par 
Volponi e che il suo per-
sonaggio sia cin lotta ra
dical e contro tutto c:6 che 
e i5tituito». 

Ferretti coglle bene, al 
di la del messaggio di con
testazione. la dicotomia di 
fondo deH'opera di Volpo
ni. Ia feconda contraddi-
zione da cui essa nasce: 
l'accostamento di un mo
mento visoerale e di uno 
colto. per cui eld che col-
pisce In Memoriale « e la 
presenza di due strati di 
linguaggio: quello del "me
moriale*' e "subaltemo" e 
"d'accatto", e quello dl 
Volponi poeta dell'Appen
nino, delle balenantl im-
magini natural! a. Ma qual 
e 11 senso del romanzi di 
Volponi unel quadro del
ta letteratura italiana de
gll anni sessanta? » Ferret
ti ha ragione, quella di 
Volponi h cuna proposta 
alternatlva rispetto al bl-
vio univoco e spesso in-
teressato (~) che nel di
battito letterario piu 1m-
mediato si manifesta come 
dicotomia tra tutto un ver
santi di letteratura tradi-
zionale piu o meno restau-
rata e le Istanze rumoro-
samente llquidatorle del 
Gruppo *63». 

Ardighello 


