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SCRITTORI STRANIERI: JACK LONDON 

II cacciatore di fatti 
Ledifore De Donalo propone con questo libro di racconli, presenfati da Vilo Amoruso, una 
rilettura del famoso narralore americano il quale, attraverso la sua stessa vita e quella 
dei personaggi dei suoi libri, descrisse I'inflessibile avidita delTimperialismo slalunilense 

JACK LONDON, i Farsi un 
fuoco e altri racconli », a 
cum di V. Amoruso. De 
Donato. pp. XLV1I - 254. 
L. 3500. 

C'e una frase, nel raccontl 
di Jack London, che appare 
particolarmente emblematica 
della sua produzione. ed e 
pronunciata da un persona"-
gio altrettanto poliednco e 
avventuroso dell'mitore: « cor-
revamo dovunque ci fosse 
qualche dollaro da guadagna-
re, trafficando in perle e ma-
dreperla greggia, copra, be-
che-de-mer, gusci di tartaru-
ga. e relitti abbandonati »... 
E questo fa London, letteraria-
mente parlando: corre da un 
punto all'altro della narrati-
va a lui contemporanea (Con
rad, Stevenson. Kipling. Nor-
ris). traffica In perle di vana 
provenienza. annusa in gusci 
esotici e impressionisti, piluc-
ca nei grandiosi relitti di sto-
ria che la civilta americana 
ha disseminato sul suo cam-
mino, con i dollari come 
obiettivo non secondano. E 
lo fa scmpre un po' da appren-
dista e da dilettante arruffone, 
sempre a corto di fiato e di 
trovate. Non certo a corto di 
esperienza, che di quella ce 
n'ha in abbondanza. le sue 
note piii genuine e felici rlsuo 
nano proprio negh episodi di 
vita vissuta solitariamente. tra 
i cercatori d'oro del Klondike 
o tra i pescatori della baia di 
San Francisco; ma si sente 
molto spesso che tale espe
rienza rimane greggia. una 
forma vuota che soprassiede 
alia ricerca continua. ma non 
percid fruttuosa. di pregnan-
za e di profondita 

Non siamo d'accordo con 
Vito Amoruso, curatore di 
questo volume e suo actito 
lnterprete. quando si sbilan-
cia sul valore che Jack Lon
don ha come narratore; lo 
siamo invece quando parla 
della sua posizione strategica 
nella storia della Ietteratura 
americana. Perch6 la sua am-
bizione di dire qualcosa attra

verso 1 fatti. di lasciar parla-
re l'oggettivita, cornsponde 
alia ricerca compiuta da tutta 
una Ietteratura e da un'anima 
nazionale. per ritrovarsl nella 
vita comune e nella prosa 
quotldiana piuttosto che nelle 
grandi figurazioni simboliche. 
nei modelli unici e permaner. 
ti deirideologia americana; e 
la sua sconfitla resta la scon 
fitta di una cultura che non 
puo trovare. al di fuori del 
sogno e dell'allegorla negativa 
della vita, altro che cieca ma-
terialita e accumulazione dl 
dnti slegat). recalcitrant! alia 
disciplina dell'arte. 

II « mondo di cose e di fat
ti » che London elegge a suo 
manifesto e programma e la 
eslstenza spoglia di umanita. 
la lotta belluina senza riscat-
to moralistico. senza abban-
doni riflessivi. e lo scontro 
di opposti e Irredenti egoi
sm! che la vita moderna ben 
conosce Ma al fondo di que-
sta strada egli non trova una 
visione totalizzante. bensl un 
vuoto e una mancanza di equl-
librio. un dominio appunto 
della « cosa » esteriore piutto
sto che di una esigenza inti-
ma; non trova. in definitiva. 
altro che la necessita di scri-
vere per vivere, la Ietteratura 
come merce. la legge del mer-
cato. Questo e si un «natu-
ralismo ». ma che scambla per 
natura e verita sul!'uomo la 
particolare condizione storl-
ca dell'America all'inizio del 
secolo. e che si attesta su 11-
velli compositivi molto meno 
sofferti e global! del natura-
lismo europeo. E in questo 
quadro si stabiliscono strane 
costanti narrative. strane 
equazion! di particolare sapo-
re moderno- per London «av-
ventura» e uguale a «so 
pravvivenza». e da un certo 
punto in poi diventa uguale a 
«far soldi» 

Tutti i suol racconti ricon-
ducono a questa ferrea serie 
di omologhi. a questo circolo 
conchiuso e ossessionante di 
correlazioni. Le storie di am-
biente indiano e pionleristico 

TESTI DI MARXISMO 

L'eccezionale 
biografia 

di Mehring 
FRANZ MEHRING, c Vila dl 

Marx», Editori Riuniti. 
pp. 557. s.i.p. (edizione ri-
servata agli abbonati di 
Rinascita). 

G. BEDESCHI, « Alienazione 
e feticismo nel pensiero dl 
Marx », Laterza. pp. 228. 
L. 2-100. 

OTTO RUHLE, < II ccragglo 
dell'utopia >, Guaraldi. pa-
gine 268. L. 2200 

ERNST BLOCH, c Karl 
Marx B, II Mulino. pp 217. 
L. 3000 

JEAN FALLOT, c Lolta di 
classe e morale marxista *, 
Bertani. pp. 435. L 3500 

Gil Editori Riuniti ristarn-
pano in una edizione fuori 
commercio. riservata agli ab
bonati di Rinascita, la Vita 

GENETICA 

II meccanismo 
della 

eredita 
FRANKLIN W. STAHL, II 

meccanismo dell'eredita. 
Zanichelh. pp. 202. L. 3200. 

A btudenti o a lettori che 
hanno gia delle conoscenze 
nel campo della genetica. Za-
nichelli propone la nuova edi-
z:one di questo testo. nell'ac-
curata traduzione di Vanda 
Tecce, con una presentaz:one 
introduttiva di Franco Gra-
ziosi. 

I profondl svilupp: raggiunti 
negli ultimi anni nel campo 
della genetica derivano anche 
e soprattutto dalle nuove ve 
dute aperte dallo studio della 
biologia molecolare che nan 
no portato non solo a radi
cal! mutamenti nella Imposta-
zione teorica, ma anche nella 
metodologia della ricerca I 
progress! delle nostre attuali 
conoscenze nel campo del 
meccanismo di trasmissione 
del matenale ereditar.o. deri
vano certamente dalla rag-
giunta visione unitaria di que! 
fattori genetici, b:ofiiici e 

biochim'.ci che lnteragiseono 
ncll'ereditA. 

« Lo scopo pnncipaie del li 
bro — scnve I'Autore — e di 
mettere a fuoco le basi fisi 
che deU'eredita. e ci6 si con-
segue meglio mediante un 
esame degli esperimcntl con-
dotti sulla trasmissione ere-
ditaria del microrganismi». 
Ed e proprio considerando i 
microorganisml come mate
nale fondamentale di inda-
gine che I'Autore. dopo la 
descrizione' delle principal! 
tecniche sperimentall. pensa 
alio studio del materiale ge-
netico Gil argomentl si svol 
gono su un piano ligorosa 
mente logico corredatl da una 
eerie di problem! che sugge-
rlscono qualche possibile ap 
proccio sperimentale 

Laura Chiti 

di Marx dl Mehring L'opera 
e un vero e proprio classico 
della storiografia marxista e 
sotto certi aspetti non e stata 
superata neanche dalle ope-
re di Maenchen-Helpen e Ni 
colajevski e di Comu (diver 
so sarebbe il discorso da fare 
sull'opera di Riihle). Come 
osserva Ragionieri nella sua 
introduzione. sarebbe diffici
le trovare o una biografia di 
Marx che superi effettiva-
mente questa di Mehring. o 
anche che gil sia anche Ion-
tanamente paragonabile per 
ampiezza di impostazione. per 
rigore filologico. per ogget-
tivita critica effettiva e per 
forza di rappresentazione » 

Otto Riihle. autore dl una 
biografia di Marx in chiave 
psicoanalitica. ebbe parte a t 
tiva nella lotta contro la guer-
ra e contro la politica della 
mag?ioranza socialista in 
Germania nel '15 (fu 11 secun 
do deputato. dopo Liebknecht. 
a votare contro gli stanzia-
mentl di guerra) Di Riihle 
Guaraldi pubblica II corag 
qio dell'utopin un'opera in 
cui vensono esaminate le piu 
importanti costruzioni teori 
che del socialLsmo utopistico. 
e quindi l'utopla realizzata. 
o 11 socialismo sovietico (e il 
princioio del piano) Riihle 
in alcune ocrasioni polemizzd 
con lrf»nin. ma in questo li
bro mostra di saperne a p 
prezzare le caparita di uomo 
politico e di dirlsente 

Gil editori Laterza pubbll-
cano la seconda edizione del 
libro di Bedesohl. Alienazione 
e 'elicismo nel pensiero di 
Marx Rispetto alia prima 
ediz.one il libro contiene una 
seconda appendice. nella qua 
le Bedeschi sostiene molto 
opportunamente. contro Alt 
husser, l'identita delle teone 
deiraIienaz:one e del fetici 
smo. collegate dallo studioso 
francese nspettivamente al-
l'opera giovanile e all'opera 
della maturita di Marx. Nel 
1'effettuare questa correzione. 
Bedeschi riprende il fllo con-
duttore del libro. che tende a 
mettere in luce 11 rapporto di 
stretta continuity tra le ope 
re filosofiche giovanil) di 
Marx e li Capitate 

II libro di Bloch su Marx 
e una raccolta di saggi il cui 
comune denominatore e un 
moralismo e un umanitansmo 
genertco clie raramente si 
traducono in una seria tnda 
gine mtomo a problemi de 
terminal! della societa e del 
marxusmo Ugualmente vlzia 
to da un siffatto morallsmo e 
il libro di Fallot, un altro 
prod otto di quella tnlelice 
stagione del marxismo euro 
peo che deve la sua nascita 
alia nvoluzione culiurale cl 
nese Di Jean Fallot La Nuo 
va Italia ha pubblicato Man 
e la questwne delle marrhme 

sono cronache dl momentl 
decisivi nella vita dei prota 
gonisti, e la decisione e sem
pre fra la morte e la vita; 
non diverso e il discorso pos
sibile per le storie di argo-
menti sociali, in cui a lottare 
per soprawivere e l'indivl-
duo nei confront! del mecca
nismo industriale, Mnanziario, 
istituzionale che lo opprime. 
E si dica qui per inciso che 
il preteso socialismo di Lon
don non e molto di piii che 
una pia e vaga velleiti (« una 
fuga piuttosto che una libera-
zione », come dice Amoruso). 
Si leggano ad esempio « II so
gno di Debs » e « A sud dello 
Slot», dove sembra che basti 
un po' di coscienza sindacale, 
magari aiutata da un bel paio 
di occhi femminili. e che ba-
stino le maniere rudi e tran
che degli operai, la codardia 
dei borghesi, un bello sciope-
ro e una bella mamfestazione 
per abbattere prima le ideo
logic dominanti, e poi il si-
sterna capitalistico... Simill 
pagme hanno certo qualcosa 
da splegare sulla debolezza 
politica del inovunento ope 
raio negli Stati Uniti 

Anche una trama piu com-
plessa. come quella di « II pa-
gano». e ottenuta dalla so-
vrapposizlone delle equivalen-
ze avventura sopravvivenza 
e avventura • profitto Qui la 
macchina narrativa e addirit-
tura personificata In uno 
strano selvaggio che a un te-
nace istinto di conservaaione. 
ripetutamente messo alia pro-
va a vantaggio dell'io narran-
te (un bianco), unisce il rl-
gorismo etico. l'ascesi mon-
dana. il culto de! lavoro e il 
colpo d'occhio per gli affari 
di un perfetto puritano a la 
Weber: e questo personaggio 
a «dare la vita» (salvandolo 
da un naurragio) a «creare» 
dal niente. e a rendere ricco 
e felice il « padrone » che nar-
ra In prima persona; e quan
do la sua funzione di genitore. 
redentore e consigliere in affa
ri si e esaurita. la storia na-
turalmente ha fine. Ed ha Q 
ne con la sua morte, che av-
vlene inspiegabilmente. In 
un'ultima lotta Intrapresa con 
sicurezza e « come un gioco » 
con un pescecane nell'ultlmo 
salvataggio del «padrone» 
bianco. 

Ha dunque ragione Amoru
so quando parla del racconto 
come del taglio piu congenla-
le per London, per l'elemen-
tarita e la latente unlvocita 
delle sue figure e delle sue sl-
tuazioni. E solo quando l'au-
tore prende piena coscienza di 
un universo non romanzesco 
ma mitico, di una struttura 
non realistica ma iterativa e 
fiabesca. di personaggi non 
tipicl ma stereotlpi. solo quan
do. e quasi malgrado se stes-
so. egli sfrutta fino in fondo 
Parbitrarieta e l'assurdita di 
certi episodi a reall» (come 
succedeva e sarebbe successo 
nelle tecniche cinematografi-
che dei Linder. dei Keaton e 
dei fratelli Marx) il suo modo 
di raccontare raggiunge una 
dimensione unitaria e origl-
nale. Ci6 gli riesce infatti 
nel ra^.onto piii tardo (1916, 
l'anno della sua morte) dal 
bel titolo dCome Argo dei 
tempi antlchl». dove nonno 
Tarwater. legnoso e vecchls-
simo cercatore d'oro. giunge a 
realizzare 11 sogno di tutta una 
vita, 11 possesso di un intero 
territorlo favolosamente ric
co. grazie soltanto al sortile-
gio di una volonta ferrea. che 
se ne lnfischia di ostacoll uma 
ni e naturali. dl fisiche debo-
lezze. e lnfine della Morte 
stessa (naturalmente. la nuova 
ricchezza. pur raggiunta In 
eta decrepita. non pub signi-
ficare altro che nuova vita, e 
nonno Tarwater rlcomincla a 
vivere alia fine della storia) 
Questa figura si distacca da 
tutte le altre proprio per la 
suo scoperta miticita: e un 
vero antenato del colonnello 
Aureliano Buendia. eroe di 
quell'epica moderna che e 
Cent'anni dt solitudine di Ga 
briel Garcia Marquez Un rl 
conoscimento obbligatorio. che 
tuttavia scopre una limitazlo-
ne: perche se Aureliano Buen 
dia e la personlficazione del-
1'immortale spirito rivoluzio-
nario deH'America latina, non-
no Tarwater resta la person! 
ficazione della perenne. ln-
flessibile avidita dell'imperia 
lismo statunitense. A guar 
dar bene, dentro questa dl 
mensione si riconduce tutta 
la cultura nazionale e popo-
!are dell'America fra otto e 
novecento 

Franco Marenco 

L'ultimo 
pri^ioniero 
di Wiechert 
ERNST WIECHERT, La si-

gnora, Mondadori, pagi 
ne 225. L 700. 

E' la storia deirultlmo prl-
gloniero della prima guerra 
mondlale. L'ultimo a tornare 
a casa. dove giunge come un 
mortovlvo. L'incredulita e 
tale che il padre non ammet-
tera mai che egli sia presen-
te in carne ed ossa e non 11 
suo fantasma. Ma il centre 
del racconto non e tanto 
questo quanto il rapporto me
diate ambiguo e in ultima 
istanza lirico che 11 protago-
nista Intrattlene con «la si-
gnora» che da il titolo al 
libro 

La signora e la vedova di 
un ufficiale proprietario ter-
riero del luogo, ma e soprat
tutto l'immagine di una pa-
cata e serena perfezione: vi
sione quasi feudale di com-
postezza matriarcale e pre-
murosita angelicata. Misura-
te sono le sue mosse e le sue 
parole, ma Intenso e sotter-
raneo il suo sentire. 

Cosl si svolge questo rap
porto di amore e protezione: 
tra reticenze rlmozioni brevi 
cedlmenti e una continua, 
lenta e forse un po' troppo 
prevedibile redenzione dello 
scontroso. Isolato e caparblo 
protagonlsta che. grazie alle 
capacita « maieutlche » della 
signora, riesce a recuperare 
un proprio rapporto sereno 
con l'amblente sia naturale 
che sociale II « cacciatore » 
ritorna « contadino » 

Francesco D'Anni 

Marino fotografato 
i Diario fotografico di Marino Marini > raccon-

tato da Marina Marini - Albra. pp. 182. L. 14.000 
Una biografia del grande scultore italiano com 
posta da Marina Marini. dalle primissime foto 
deila infanzia dello scultore. a Pistoia. via via 
attraverso gli anni della maturazione nel lavoro, 
fino alle recentissime. Fino alia chiusura dell'in 
teressantissimo libro-documentario che dice: «1 

progetti non si descrivono — il descriverli e rac-
contarli vuol dire perderli — non resta che aspet 
tare >. II libro e « registrato > quasi interamen 
te sui pensien di Marino Marini. cui le foto. a 
volte stupende. tendono ad essere il supportn 
visivo. Ernesto Caballo ha ordinato i testi scrit-
ti. i « pensieri » dello scultore. attraverso !a let-
tura dei quali l'immagine di Marino si fa densa 

PSICOPATOLOGIA 

FRA MAGIA E SCIENZA 

In odore di stregoneria 
Due libri interessanii e diverlenti sull'alchimia, «una chimica che ha dimenticato le sue 
origin!»- Parala di grossi nomi: da Nostradamus a Paracelso a Newton e Tommaso d'Aquino 

LOUIS FIGUIER, « L'Alchi-
mla e gli alchimisti >, Re-
gina Editori. pp. 187. piu 
dieci tavole fuori testo. 
s.p. 

E. J. HOLMYARD, « Storia 
dell' alchimia >, Sansoni. 
pp 339. L 2300. 

Una storia dell'alchimia 
(una «chimica che ha dimen 
ticato le sue origini». secon-

do gli enciclopedlstl francesl; 
un miscuglio di naturalismo, 
scientismo e mistlcismo magi-
co, secondo 1 modemi) com-
prende in se personality di 
stanti ed opposte: come No
stradamus, Paracelso. Agrippa 
di Netsheim, tutta gente in 
odore di stregoneria. e Rug-
gero Bacone, Tommaso d'Aqui
no (un santo!). Isaac Newton 
La parola deriva, attraverso 

ESPERIENZE DI DIDATTICA 

Teatro realta 
in una quinta 

elementare 
S. LIBEROVICI . R. ROSTAGNO, c Un paeie. Esperlenze 

di drammaturgia infantile», La Nuova Italia, pp XI I -
180. L 1900 

Un maestro, Rostagno. e un uomo di teatro. Liberovici. sono gli 
i atumatori», di un'espenenza teatrale condotta a Beinasco, un 
-omune della cintura tonneae. in una V elementare Con I'ausilio 
i i una macchina fotografica gli alunni hanno fotografato tutti gli 
ispetu del loro paese — anch'esso « sbagliato > — e hanno quindi 
ornposto dei grandi cartelloni che sono stati ordinati in una mostra 

;lli stessi alunni, durante la rappresentazione vera e propria, hanno 
4uidato gli spettaton ai vari cartelloni, illustrando. spiegando. reci 
tando. dialogando. improvvisando. discutendo. provocando gli spet 
• atori con domande. 

Piu che di spettacolo, come mette in evidenza G. Rodari nella 
,>resentazione. si tratta di un'azione nella realta. per comunicare e 
omvolgere nel processo di conoscenza e nell'assunzione di respon 

-abilita anche gli spettaton. La scuola cost tende a diventare centra 
li presa di coscienza della comunita. incrinando il suo carattere 
li separatezza. 

Fuori del contesto ambientale nel quale e per il quale e nata. 
jioe Beinasco, il valore dell'asperienza drammaturgica consiste nel-
I'elaborazione di una tecnica didattica facilmente comunicabile e 
attuabile. ma incompatibile con una scuola autoritaria. trattandosi 
•1i un teatro che non si limita a chiedere di essere guardato c ascol-
tato ma esige partecipazione intellettuale e sociale. « Anch'io faccio 
>apere la mia idea a tutta la gente. La politica e una cosa che ri-
guarda tutti > 

Fernando Rotondo 

LETTURE PER RAGAZZI 

DalPavventura alia vita 

a. I. p. 

GUI DO PETTER, I ragazzi 
della banda senza noroe. 
Ed Giunti Bemporad 
Marzocco Pa Kg 258 Li 
re 1200 

8EATRICE GARAU, Storie 
d! qua e di la. Ed Giunti 
Bemporad Marzocco Pagi-
ne 116 L 950 

<m p) Due libri per ra 
*azzl da segnalare. nel non 
vasto panorama offerto tn 
nateria dalla Ietteratura co
sl detta « specializzata » 
Guido Petter. direttore dello 
Istituto di pslcologia dell'eta 
evolutlva all'Unlversita di 
Padova. conosce assai bene II 
mondo della preadoloscenza. 
la slngnlsre «angolatura» 
attraverso cui 1 ragazzi fU-

trano la realta Aggiungete 
a ci6 un'eco assai viva di 
quello che e stato II mondo 
della sua giovlnezza, e avre 
te • I ragazzi della banda 
senza nome»: la storia di un 
gruppo di ragazzinl che vi 
vono d'estate le loro avven 
ture sulla sponda occidenta 
le del Lago Maggiore. la loro 
guerra contro una banda ri 
vale 

Fino a che. quasi inavver 
titamente, Il gloco del ra 
gazzl si trova preso ne] cer 
chio dl un « gioco» ben piii 
grande e ternblle. quello del 
rastrellamento nazifasclsta 
contro I partlgianl della Val-
dassola. nel 1944. 

In quest'ultima parte, sem
pre vissuta con gli occhi ln-

cantati ma ben aperti dei 
ragazzi, il libro acquista una 
sua forte suggestione e insie 
me il valore di una testimo 
nianza, sia pure di scoreio. 
d'una delle pa gine piu belle 
scritte dalla Resistenza ita 
liana 

Beatrice Garau nel suol de 
licati raccontini si sofferma 
su un mondo piu circoscritto. 
quello degli affetti familiart 
Osserva e descrive con tocco 
lieve e con vibrante parte 
cipazlone I glochi. le scoper-
te, le piccole Imprese di Gi-
gi, della sorelllna Paola. del 
loro plccoli amlci. I bambi
ni. In definitiva, I nostri fi-
gli coltl nel perlodo che non 
si vorrebbe passaspe mat del
la loro infanzia piu candida. 

1'arabo, dal tardo greco chy-
ma, termine usato per definire 
un reagente in grado di tra 
sformare i metalli vili in no-
bill: al limite la famosa pietra 
filosofale, capace oltre che di 
trasmutazioni materiali anche 
dl rigenerazione spirituale. 

Abbiamo qui gia i due lati 
di quest'arte (considerata dal 
Piguier la parte meno nota 
della storia della scienza, e 
quindi aU'interno di essa): il 
lato esoterico, dl marca mate-
rialistlca e naturalistica, ba-
sato sull'lmpiego di mezzi na
turali e su esperienze esegui-
te per mezzo di una chimica 
primitiva; ed il lato esoterico. 
mistico, nel quale la materia 
listica trasmutazione del me
talli diventa tecnica magica at-
ta a trasmutare l'uomo sen-
suale in un essere perfetto 

Questa dlstinzlone del fran
cese Piguier. la cui opera del 
secolo scorso (1854) vede solo 
oggi una traduzione italiana, e 
ripresa dall'inglese Holmyard. 
un - autore che dalla ricerca 
sclentifica e daU'insegnamento 
nel campo delle scienze natu 
rail e passato alia storia e sto 
riografia del pensiero scienti-
fico. 

La lettura dei due libri sfa-
ta molte leggende sugli alchi
misti e fornlsce nei dettagli la 
immagine dell'evoluzione e del 
travagli del pensiero umano 
nel suo sforzo laico di secola-
rizzazione. II limite, comune 
alle due opere — peraltro as
sai utili e piacevoli a leggersi 
— e quello di rimanere aU'in
terno di un metodo ci.e non 
considera le contraddizioni e 
fa di ognl idea la madre del-
1'idea successiva senza saiti, 
rotture e contrastl. 

Un esempio dei risultatl dl 
tale metodo e 11 giudizio che il 
Piguier e Hoi may rd danno su 
Teofrasto di Hohenheim. il ce 
lebre Paracelso (1493 1541). ac 
cusato di &ver imboccato la 
via sterile delta teosofia (Fi 
guier) e di avere ridotto l'al-
chimia a mezzo di a salvazio-
ne delVanima » (Holmyard). 

II giudizio negativo e del 
tutto unilaterale e tende a 
mettere in secondo piano il 
piu importante dei lati della 
attivita di questo bizzarro per
sonaggio svizzero. che. per 
quanto neoplatonizzante. dette 
dell'alchimia definizioni prect 
se — di rottura — che sia 11 
Figuier che lTIolmyard hannr 
i gnora to. 

Paracelso. medico nelle mi 
niere del Tirolo. cui si debbo 
no anche importanti contribu 
ti nel campo della medicina 
sperimentale ed In modo par 
ticolare alia iatrochimica (cioe 
all'uso della chimica a scopo 
medico terapeutico) definl al 
chimista 11 fornaio «perche 
egli cuoce il pane ». il vignaio 
lo « perche egli fa il vino ». 11 
tessitore «perche egli fa il 
nanno », I'incisore perche « to 
glte al legno cib che conviene 
traendone immagini » E nello 
^tesso modo. vi sono gli alchi 
misti della medicina che tol 
gono «dal tarmaco cib che 
tarmaco non en, per cut l'al 
chlmia pud deflnirs! l'arte 
nche toglte ("inutile dall'uti 
lev E ancora, a mo' d'esem 
plo: « . il pane ci e stato crea-
to e dato da Dio, ma non co 
me si compra dal fornaio; so
no bensl i tn Vulcani, il con

tadino, il mugnaio. il fornaio, 
che ne traggono il pane ». Giu-
stamente in definizioni come 
queste e stato visto il sorgere 
di un nuovo significato dell'al
chimia come indagine delle 
cause naturali di ogni muta-
mento materiale, in grado di 
sciogliersi dal legame con le 
arti magiche. 

Certo. in Paracelso c'e anche 
1'altro lato. esoterico e mistico; 
c'e la pretesa che. data la con 
vergen2a fra mncrocosmo (cie-
li. forze magiche, soprannatu-
rall) e microcosmo (uomo 
mondo), occorra far leva sul 
primo per influire sul secon 
do. Ma questo non dimostra 
altro che la dlfficolta in una 
storia dell'alchimia di disso 
ciare 1 due lati anche in una 
stessa personality. 

Rimangono da ricordarc le 
persecuzioni di cui furono vit-
time gli alchimisti, molti del 
quail finirono sui roghi (l'er-
metismo del loro linguaggio si 
rivela anche un mezzo per 
sfuggire alls repressione) e ri
mane da ricordare l'apprezza-
mento che ne dette Bacone, 
paragonandoli a quel padre 
che in punto di morte rivelo 
ai figli fannulloni di aver sot-
terrato nell'orto una grossa 
somma di danaro I figli sca-
varono e zapparono. e sebbene 
non trovassero niente perche 
niente vi era stato sepolto. tut
tavia si procurarono una gran
de ricchezza per me-zzo del pin 
gue raccolto prodotto dal ter-
reno dissodato dall'intenso la 
voro. 

Gianfranco Berardi 

Chi sono 
i drogati? 

II lavoro di Cancrini, Meucci e Marisa Malagoli 
Togliatti contribuisce a chiarire e delimitare un 
problema di cui tutti parlano e attorno al qua
le nascono spesso confusioni e speculazioni 

L. CANCRINI - M. MALA
GOLI TOGLIATTI - G.P. 
MEUCCI, « Droga », San
soni. 258. L. 3000. 

II libro di L. Cancrini. M. 
Malagoli Togliatti, G. P. Meuc
ci, affronta un problema per 
moltl versl nuovo per 1'edlto 
ria italiana e soudisfa una 
crescente preoccupazione del
la societa, in parte fondata, 
in parte disonestamente e po-
co scientificamente costruita 
da certa starnpa nostrana sem
pre alia ricerca di facili col-
pi giornalistici. 

L'intento del lavoro era so-
stanzialmente quello dl dare. 
attraverso un linguaggio il 
meno possibile tecnico, stru-
menti largamente fruibili per 
delimitare e chiarire il pro
blema della «droga» e dei 
« drogati» che ha toccato in-
dici di emotivita e insieme di 
confusione notevoli. Occorre 
dire che il libro risponde per-
fettamente a questi presuppo-
stl e anzi il suo limite, co-
munque evidentemente pon-
derato e accettato dagli stes
si autori, e proprio quello di 
c. »ere un lavoro «divulgati-
vo» e non di analisi psicolo-
gica doll'argomento. 

Vediamo infatti come si sot-
tolinea puntualmente la con-
traddittorieta della concezio-
ne corrente del «consumato-
re di droga» che in un caso 
e punito alio stesso modo del
lo spacciatore perche viene vi
sto come un « delinquente» 
mentre in un altro ci si pre-
occupa di assisterlo e curarlo 
perche viene ritenuto un 
« malato»; sarebbe stato in-
tercssante ed utile per6. pro
prio per chiarire queste stra
ne incongruenze, cercare di 
sapere se si debba considera-
re la «tossicomania» come 
una entita psicopatologica con 
particolarita specifiche e ca-
ratterizzabili. una caratteropa-
tia in senso stretto, oppure 
si debba pensare che il « pren-
dere la droga in modo abi-
tuale» sia soltanto un sinto-
mo variabile di strutture psi-
cologiche molteplici e non ri-
conducibili ad un'unica enti
ta nosografica. Alia base del
le montature di certa stampa 
vi e una scarsa conoscenza o 
una voluta ignoranza della di-
stinzione che e Invece fonda
mentale e prioritaria fra tos
sicomania. farmaco-dipenden-
•̂ a, consumatori sporadici. Non 
basta fumare una volta del-
l'hashish per potere essere 
definiti « tossicomani»; per 
giunta assai piu pericoloso di 
un consumo sporadico di ha
shish e «l'assunzione di un 
paio di dosi di liquore in una 
persona non abituata ad as-
sumerne ». 

Per quanto riguarda l'inci-
denza statistica del fenome-
no. in una ricerca dello stes
so Cancrini durata 11 mesi 
si stlma in 560 il numero di 
tossicomani a Roma nel 1970 
(nel febbraio del 1972 l'asses-
sore alia sanita del comune 
di Roma afferma essere 130 
mila i ragazzi drogati soltan
to a Roma). I dubbi sul pro
blema del l'hashish considera
te una droga di passagsio. 
fanno responsabilmente affer-
mare agli autori di non esse
re d'accordo sulla liberalizza-
zione della «droga leggera». 
Innumerevoli sono gli spunti 
interessanti che il libro offre 
ancora: per esempio quello 
del legame tra droga e profit-
to (anfetamine usate in fab-
brica) e droga e situazione 
socio-politica 

Giampiero Lorn bar do 

Parlano i 
tossicomani 
MARISA RUSCONI e GUI 

DO BLUMIR, La droga e II 
slstema, Feltrinelii, pa-
gine 318. L. 2200. 

(g.l.) • «Le droghe pslchc 
deliohe, sostengono gli scien 
ziati, interferiscono co' mec 
canismo della serototina (so 
stanza che seleziona la tra
smissione degli impulsi ner 
vosi) inibendone 1'azione n-
duttiva, e favorendo uno stato 
chimicamente simile a quelli 
di trance, di ipnosi, di sogno. 
di schizofrenia e di concentra 
zione yoga ». Non intendiamo 
sottovalutare il contributo di 
Marisa Rusconi e di Guido 
Blumir quando c1 lamentia 
mo della Inesistenza o quasi 
di un approccio neurofisiolo 
gico e psicopatologieo in que 
sto libro e, piu in generale 
nella ricerca sulle tossicoma 
nle in Italia: fino a dove ar 
riva ad esempio la somiglian 
za fra lo « stato chimlco » del 
lo schizofrenico e quello d; 
chi fa uso di L.S D (la per 
manenza o la brevita di tale 
stato sono dati di una diffe 
renza solo quantitativa o an 
che qualitativa?); come e ca-
ratterizzabile psichiatricamen 
te il tossicomane? II libro 
che purtroppo non si pone 
nemmeno queste domande b 
diviso sostanzialmente in due 
parti- nella prima vi sono le 
dichiarazioni di alcuni drogat-

assai interessanti per il con 
tenuto umano: nella second' 
abbiamo un tentativo di ana 
lisi politica della repression* 
anti-droga in Italia dagl: ar 
ni cinquanta fino ai nostr 
giorni. 

Le teorie 
di Lewin 

KURT LEWIN, « Teoria -
sperimenlazione in psico 
logia sociale » il Mulino 
pp. 420. L. 6000. 

(g.d.l.) — E' un volume 
che raccoglie i principali ar-
ticoli dello studioso tedesco 
scritti negli ultinii dieci anni 
della sua \nta. Lewin e nnto 
in psicologia generale per 
avere elaborato la «teoria del 
campo J>. che si afrermo mol 
tissimo presso gli psicoloai 
americani negli anni ;ra il 
1935 ed il 1950. specie ad 
Harward dove ancora nggi 
funziona un centro di .ricerca 
per la dinamica di gruppo. 

La teoria del campo fu il 
risultato dell'applicazione a 
situazione concrete, e non spp 
rimentali o da laboratorio. d' 
alcuni principi fondamentaP 
della piu affermata psicologia 
della forma (Geslaltpsycho 
logie). 

L'interesse del libro e de 
tcrminato dalTapprnfondimen 
to dei vari tentativi che l'au 
tore compie nella elaborazinne 
di modelli matemntici con i 
quali si sforza di fornire del 
le sintesi formalmonte com 
piut« delle dinamiche psico-
sociali. 

Biologia: i batteri sposi 
GIUSEPPE SERMONTI , « Vita coniugale dei batteri », Za-

nicheili, pp. 100, L. 2.200. 

(a. b.) La scopena deH'esistenza di batteri maschi e 
di batteri femmine e i'osservazione del loro modo di fecon-
darsi, di spedirsi messaggi genetici da cellula a ccllula e 
di stabilire rapporti con i minuscoli virus hanno nermesso 
alia biologia moderna d: fare i piu grandi progressi verso 
la conoscenza delle leggi fondamentali della vita. L'agile e 
interessante libretto ha come scopo di volgarizzare aspetti 
pressoche ignoti della vita dei batteri. 

PROBLEMI DELL' INSEGNAMENTO 

La religione nelle scuole 
ROSARIO MOCCIARO. c l 

cartolici contro la scuola 
confessionale >, La Sponda. 
pp 230. L. 1900 

E' un giovane sacerdote che 
npropone IUI tema che e sta
to piii volte dibattuto in que 
sti ultimi anni. Esso ha ac-
quistato. anzi. rilievo politico 
:n rapporto alle proposte di 
revisione o abrogazione del 
Concordato che. appunto. nel-
lart 36 «considera fonda 
mento e coronamento del 
1'istituzione pubblica 1'insegna 
mento della dottrina crustiana 
secondo la forma ricevuta dal 
.a tradizione cattolica* 

L'autore si propone, innan 
iitutto. di documentare, rife 
rendosi ad esperienze anche 
personali, come nnsegnamen-
to della religione che viene 
mpartito nelle scuole prima 
ne e secondarie, oltre ad es-
sere diseducativo come tale. 
rtsulta superato dalla visione 
pluralistic^ sul piano religio 
so e culturale. scaturita dal 
Concilio Preoccupato. perd. dt 
tllustrare gli aspetti negativi 
dal punto di vista pedagogico 
della scuola confessionale, non 
sviluppa 11 discorso. solo ab-
bozzato, per anallzzaxe le re

gion! della cnsi di una certa 
dottrina cattolica. che Moccia 
ro respinge ma che e ancora 
alia base, non solo, dell'inse-
gnamento della religione cosl 
come viene praticata. bensl 
del ritardo con cui va avanti 
tra i cattolici italiani il rin 
nova mento conciliare con quel 
risvolti negativi sul piano po
litico che ben conosciamo 

Questa analisi. invece. pos-
siamo trovarla, sia pure da 
punti di vista diversi. in un 
altro testo. Dtbattito sullinse 
gnamento delta religione (Pas 
Verlag 1972. pp. 195. L. 1.500K 
che raccoglie le relazioni. le 
comunicaziom e gli interventi 
di un Colloquio svoltosi piu 
di un anno fa a Roma per 
iniziativa della Facolta di 
Scienze dell' educazione del 
Pontificio Ateneo Salesiano. 

La pubblicazione e Interes
sante perche 11 lettore pu6 
vedere a confronto proposte 
Iaiche (sostenute da pedago 
glstl come Lamberto Borghl 
ed altrl) per rabolizione del 
rinsegnamento della religione 
(da considerare se mai •co
me momento dell'insegnamen 
to della storia e della ftloso 
flan), proposte di cattolici 
(Agezzl, Print, Braldo, ecc.) 

per mantenerlo riformandolo, 
le nostre proposte (illustrate 
con sfumature diverse dai 
compagni Lombardo Radice. 
Donini, Bini. Chiarante) per
che lo studio. la ricerca su 
una determinata religione 
rientrino nelle attivita, libere 
che dovrebbero completare i 
programmi. lasciando all'istl-
tuzione oasia alia Chiesa la 
liberty di organizzare. al dl 
fuori della scuola, rinsegna
mento specifico. 

E" interessante. invece. no-
tare che, in questo dibatti-
to di cui era sono stati pub-
blicati gli atti. la pos;z:one 
dei salesiani. distinguendosi 
dai cattolici clerical:, per I 
quali in sostanza tutto do 
vrebbe ridursi a dei piccoll 
ritocchi che non muterebbe 
ro l'attuale situazione, e di 
chiarandosi per un insegna-
mento della religione decon 
tessionalizzata. lascia aperto 11 
dibattito. E*. anzi, un segno 
di una revisione. sia pure len
ta e ancora parziale, che par* 
te al'/intemo della stessa Ctve-
sa di fronte ad un problema 
che non manchera di susaJ-
tare altri dibattiti 

Alceste Santiiu 
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