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PROBLEMI 
DEL LAVORO 

La lotta 
dei 

contadini 
francesi 

II Hbro di Lambert non 
vuol essere soltanto una 
denuncia ma vuole di-
ventare una proposta 

BERNARD LAMBERT, c l 
contadini e la lotta dl clas-
se >. Coines edizioni, pp. 157. 
L. 1.600. 

L'autore del libro J contadi
ni e la lotta di classe, Bernard 
Lambert, nato nel 1931, ha al 
suo attivo una lunga esperlen-
za come militante politico nel 
mondo contadino francese, se-
gnata da una tralettorla che 
lo ha spostato da un orlenta-
mento moderate alle poslzionl 
del partlto socialista uniflca-
to francese (PSU), della cul 
direzione nazionale adesso e 
inembro. II suo libro ha que-
sto di buono: non vuole mai 
essere soltanto denuncia, vuol 
sempre diventare una propo
sta. 

Qual e la denuncia? Qual e 
3a proposta? 

La denuncia: le piu gravi 
Temore per uno sviluppo della 
lotta sociale nel mondo con
tadino francese vengono dal-
l'ambiente cattolico, dal cor-
porativismo e dal settoriali-
smo. L'ambiente cattolico, pur 
animato da ferment! di rin-
novamento che appaiono cer-
tamente piu profondi che non 
in Italia, non ha scelto un suo 
fronte, non ha stabilito da che 
parte bisognava stare; e intan-
to il capitalismo avanzava, la 
industrializzazione dilagava, e 
i contadini poveri dlventava-
no contadini proletarizzati: la 
« battaglia contadina » era per-
duta e in quel settore comin-
ciava la a battaglia operate.». 

I contadini impoveriti o po
veri sono quelli che, lavoran-
do in piccole coltivazioni. non 
hanno affrontato il rischio dl 
lanciarsi in investimenti che 
avrebbero permesso di Indu-
strializzare la produzlone. Essl 
vengono sfruttati tanto dal 
grandi agrari che si servono 
della loro miseria per ottenere 
dei sussidi pubblici di cui in-
camerano la maggior parte, 
quanto dal potere politico che, 
agendo a favore del capitali
smo, affretta la loro partenza 
(uso parole del Lambert). 7 
contadini proletarizzati sono 
quelli che, awenturatisi nel-
rindustrializzazione della loro 
produzione, si sono fortemen-
te indebitati e si trovano alia 
merce" delle Industrie e delle 
cooperative: sfruttati come la-
voratori. vengono a poco a po-
co defraudati dei mezzi dl 
produzione e calati a far parte 
del proletarl. 

Tl corporativismo e 11 setto-
rialismo sono conseguenze dl 
una lunga emarginazione dal-
la storia: il contadino, che 
non ha mai spartito alcuna 
torta, mira al suo interesse 
particolare, non se la sente di 
far lega nfe col 1'operaio n6 con 
lo studente, e insensiblle a 
promesse e a prospettive sul 
tempi lunghi. 

La proposta: lottare il piu 
possibile per le rlforrae sul 
tempi brevl, che sono indi-
spensabili alia soprawivenza, 
ma senza perdere di vista che 
l'oblettivo finale e un sistema 
antlcapltalistico; far compren-
dere che tuttl coloro che sono 
schierati suiranticapitalismo 
devono di fatto trovarsi schie
rati sul soclalismo; educare ad 
evitare 1 moti sDontanei che, 
destinatl al fallimento, gene--
rano frustrazione e rassegna-
zione; condanna dell'atteggia-
mento degli student! che vo-
gliono di colpo inseenare al 
contadini le Diu moderne teo-
rie di lotta di classe. 

Dunque, il Lambert pensa 
a un soclalismo contadino na
to non per una" educazione 
ideologica. secondo lui attual-
mente inattuabile in Prancla. 
ma per diretta esperienza dl 
vita: si tratta di un approccio 
attraverso la prassi: prima la 
azione e poi Vadeslone. 

Molte delle osservazion! del 
Lambert possono valere anche 
per nol, ma non tutte. Biso-
ima tener conto che da nol, 
contrariamente a quanto av-
viene in Francia, l'agricoltura 
si trova a diventare un'attlvi-
ta dl residuo. Bisoena tener 
conto inoltre che da no! la 
presenza deH'industria nelle 
campagne la si awerte meno. 
« si tratta quasi soltanto dl 
Industrie alimentari. spesso a 
capltale InternazJonale o ex-
tranazionale. In Prancia 11 
Lambert pud notare una effet-
tlva presenza dello state nel-
feoonomia agricola, in Italia 
un orientamento legislativo In 
ejuesta direzione manca. 

Bisogna ancora osservare 
che da nol, per owle ragionl 
steriche, la forza dell'elemen-
to cattolico come conservato-
re del sistema e sempre stata 
magglore, e che minor! sono 
sempre state le spinte centri-
fughe airinterno dl queste ele-
mente. Infine, arricchendo le 
proposte del Lambert, vorrel 
osservare che tanto In Prancia 
quanto In Italia (ma qu! e 
piu difficile e piu necessarlo 
che non la) la militanza poll-
tlca In seno al mondo contadi
no presuppone assolutamente 
una specie di reclutamento In-
temo, che pu6 aiutare a resti-
tuire contemporaneita ai due 
moment! teorla-prassl, che 11 
Lambert tende a separare o 
•ddirittura a capo vol gere. 

Nrdinando Camon 

La coperilna del libro su < Che • Guevara 

II «Che>» in URSS 
MOSCA. febbraio 

Che Guevara e l'URSS: 11 tema non e nuovo. Torna per6 
d'attuallta in seguito alia pubblicazione, qui a Mosca, di un 
libro e dl vaxl artlcoli e « ricordi» che parlano, appunto, della 
vita, dell'opera e delle idee del compagno Guevara. II libro 
dedicate al rivoluzionarlo latino-amerlcano e state scritto da 
Josif Lavretski e pubblicato dall'edltrice «Giovane Guardian 
nella famosa collana del «personaggi celebri». fondata nel 
1933 da Gorkij. 

Lavretski e un «esperto » del problemi del paesi in via di 
sviluppo e delle lotte del popoli dell'America Latlna. Autere 
di numerosi saggi ed opere scientlflche e riuscito ad offrlre 
al lettore sovietlco un quadro complete della biografia del 
«Che». Ne e venuto fuorl, infatti, un libro (150 mlla copie) 
estremamente Interessante che fa giustizia dl molte polemiche 
che si sono registrate negli anni passati. 

Di Guevara si e occupato ampiamente anche Sergo Mikojan 
In un artlcolo dal titolo «Incontro con 11 Che» apparso sulla 
rlvista America Latina. L'autore — che della pubblicazione e 
direttere — riferisce I colloqul che ebbe a Cuba nel febbraio 
1960 con il Che In occasione della visita della delegazione gover-
nativa sovietica guldata da Anastas Mikojan. Nell'articolo 
— denso di riferimenti e di notazioni personal! — si sottollnea 
11 valore del Che, se ne esalta la figura rendendo omaggio 
agli ideali che portarono U rivoluzionarlo a combattere in 
Bolivia. 

Infine al ricordo del Che ha dedicate ampio spazio anche 
la Literaturnaja Gazeta che ha pubblicato una poesia di 
Eu^henij Dolmatovski dal titolo: «Le manl di Guevara». 
«cinque anni fa in Bolivia — ha scritto la rivista — cadeva 
eroicamente il compagno Che, uomo di eccezionale purezza e 
di grande abnegazione. E* alia sua memorla che Dolmatovski 
dedica questo poema che ha composto dopo aver conversato 
a Cuba con gente che conosceva il rivoluzlonario scomparso ». 
H poema, contiene anche alcuni brani della poesia scritta 
dal Che in onore dl Fidel. 

Carlo Benedetti 

Una biografia di Kafka 

Le prime 
angosce 

Ricostruito con minuzia filologica l'am
biente liceale in cui prese forma, nel 
grande scrittore, la separazione dagli altri 

K L A U S WAGENBACH, 
« Kafka. Biografia della glo-
vinezza», Einaudi, pp. 228. 
L. 1.600. 

Klaus Wagenbach e molto 
note sia come editore della si
nistra tedesca che come critico 
letterario e in particolare co
me autore di due libri sulla 
vita e l'opera dl Kafka. Esce 
ora In Italia 11 prlmo dl quest! 
due lavori, se non and lam o er-
rati, nato originariamente co
me tesl di laurea; mentre il 
secondo (Kafka, II Sagglatore, 
pp. 167. lire 800) era gia state 
pubblicato da noi nel 1968. 

Wagenbach descrlve con mi
nuzia filologica l'ambiente in 
cul visse Kafka giovane. Chi 
si aspettl una biografia roman-
zata restera deluso. Questo la-
voro e rigorosamente basato 
sulle font!, e sulle font! piu 
arlde, ma anche piu certe, co
me 1 registri di classe, 1 pro-
grammi scolasticl. la perso-
nalita e le opere degli Inse-
gnantl, la struttura pedagogi-
ca, Insomma, del liceo frequen-
tato da Kafka. Viene fuorl un 
quadro agghiacciante del mo-
do come veniva repressa la 
personalita di un alunno che 
avesse un minlmo di estro o 
lntelligenza. Da un punto di 
vista strettamente letterario, 
tutto si rlsolveva in una ster-
minata quantita di vers! da 
lmparare a memorla. Esisteva 
una frenetica. fana tlca e reto-
rlca soprawalutazione della 
poesia. intesa come llrica, ed 
era pressoche bandlta la pro-
sa. Una cosa e certa. il futuro 
prosatore. quasi purista nel-
I'uso della lingua, non ha cer-
to ricevuto da questa scuola 
un qualche stimolo positivo. 

Kafka dice chiaramente: 
« La mla educazione voleva fa
re di me un uomo diverso da 
quello che sono dlventetoa. 
Egli si sentiva violentato dalle 
Istituzioni scolastiche e ne ave-
va un vero e proprio terrore, 
se sosteneva di essere sempre 
sull'orlo della bocciatura, men
tre invece dai compagni di 
scuola viene descritto come 

uno che non ha mai rlschiato 
di essere bocciato. Gil anni del 
liceo, sostlene Wagenbach, so
no statl declslvl, perche gia 
allora «lo schema fondamen-
tale del rapporti col mondo e 
f lasato ». 

Si cred allora quella « pare-
te dl vetro» che gli consentl-
va dl vedere 11 mondo, pur re-
standone influenzate solo di 
rado. Inizia allora quel « desl-
derlo di solitudlne Inconsape-
vole » dl cul Kafka stesso par-
la nel diario. Ricerca della so
litudlne che era una f uga dalle 
istituzioni pedagogiche, fami
liar! e in generale social! e, 
anche, da se stesso: «quando 
ero ancora contento volevo es
sere scontento e mi buttavo 
nel malcontento con tuttl i 
mezzi del tempo e della tra-
dizione che ml erano accessl-
bili... Ero dunque sempre scon
tento anche della mla co'nten-
tezza ». D'altronde, si sa, il pa
dre dl Kafka non era certo 
uomo In grado dl caplre ed 
apprezzare la natura fragile e 
Introversa del figlio. 

A parte il fatto che 11 com-
merclo (I Kafka avevano un 
negozio di artlcoli di moda) 
concedeva ai genitori poco 
tempo per l'educazione del fi-
gli, le caratteristiche dei Kaf
ka erano esattamente il con-
trario di quelle di Franz. SI 
trattava dl caratteristiche « di 
forza, salute, appetito, voce 
forte, facondla, amor proprio 
soddisfatto, senso di superio-
rlta, tenacla. presenza dl spl-
rito, conoscenza degli uominl, 
una certa generosita ». In que
sta situazlone non stuplsce che 
il giovane Kafka, per difesa 
da tanta salute aggressiva, sce-
gliesse la via dell'isolamento. 
e dell'introversione esaspera-
ta fin quasi alia morte: « Cosl 
non pud andare avanti — ha 
detto 11 cervello e dopo cinque 
anni l polmonl si sono dichia-
rati pronti ad aiutarlo», scrl-
veva nel 1917 a Max Brod. 

Francesco D'Anni 

SAGGISTICA 

Radiografia deirilluminismo 
In una nuova collana, diretta da Giuseppe Petronio, alcuni temi della problematica culturale di oggi 

TESTI DI LINGUISTICA 

Questo nostro 
italiano 

PAVAO TEKAVCIC, « Gram-
mat lea storica dell'italiano », 
II Mulino. volume I: Fone-
matica. pp. 343. L. 5.000; 
volume II: Morfosintassi. 
pp. 740. L. 8.000; volume 
III: Lessico. pp. 293. L. 4.000 

H lavoro di Tekavcic e una 
conferma dell'lnteresse che i 
linguist! lugoslavl rivolgono 
aintaliano e degli ottimi ri-
sultatl cul giungono. Questa 
opera e destinata ad affermar-
si presto (prezzo permetten-
do) come un manuale classico 
non solo per gli italianisti ma 
per tuttl i filologi • romanzi, 
anzi per tutti i linguist!. An
che fuori dell'universlta, la 
chiarezza espositiva, pur nel
la oggettiva difflcolta della 
materia, ne farebbe uno stru 
mento utile per una scuola se 
condaria in cui si volesse dare 
una vislone globale dei muta-
menti che hanno portato dal 
latino all'italiano. 

Tekavcic parte non dal lati
no volgare, bensl da una bre
ve ma compiuta descrizione 
sincronlca del latino classico 
e questa decisione ha conse
guenze Important! per tutta 
la trattazione. Di solito si po-
nevano a raffronto di una sola 
lingua considerate come siste 
ma (l'italiano) mucchl di ma-
terlale piu o meno dlsorgani-
co, risultato di una disgrega 
zione compiuta su un organi-
smo precedente (il latino) per 
farlo corrispondere alle art! 
colazioni dell'altro 

Questo e I'impianto, per e-
sempio. della grande «Gram 
matica storica della lingua ita 
liana e de! suol dialetti» d! 
G. Rohlfs. che resta opera In 
sostituibile per la massa della 
documentazione dialettale. Te 
kavclc Invece considera due 
slsteml • lingulsticl dlstintl 
l'uno di fronte all'altro nella 
speclflclta del loro funziona-
mento In queste modo si da 
un'idea esatta di eld che e la 
diacroma, cioe non II semplice 
scorrere del tempo, ma la sue-
cesslone del slsteml linguistic! 
che ha luogo nel tempo. Essa e 
possibile perche le diverse lin-
gue ritengono dlstlntlve chl 

una e chl un'altra delle nume-
rose caratteristiche che gli 
atti espresslvi concreti presen 
tano. II latino distingueva vo
cal! brevl e lunghe. l'italiano 
distingue vocal! aperte e chiu-
se. II mutamento pud avveni-
re perche nella realizzazione 
un suono vocalico presenta 
sempre una certa lunghezza 
e una certa apertura, ma non 
impone dl ritenere pertinente 
per la sua classlficazicne il 
prlmo anziche il secondo 
tratto. 

E* In questa prospettlva che 
si potra dare al cosiddetto la 
tino volgare (che Tekavcic 
tratta solo di sfuggita) la sua 
giusta interpretazione come 
sistema di passaggio e quindi 
momento di compresenza di 
slsteml diversi, fenomeno che 
si conosce bene anche in sto
ria economlca. 
* Tekavcic affronta I vail pro

blemi interpretativi e teorici 
che ! diversi mutamenti lin
guistic! pongono. riferisce le 
discussion) svoltesi. cerca di 
dare soluzionl reciprocamente 
collegate, e che valgano nel 
limit! del possibile se non a 
spiegare almeno a determl-
nare le condizionl Interne al 
sistema che consentono il mu
tamento. 

La sua posizlone teorlca e 
Infatti quella di uno « struttu 
raltsmo ragionato* che sulla 
base delle correntl euro pee. 
soprattutte della scuola pra 
ghese (comprendendovi Jakob 
son e Martinet) s) accosta an 
che. nella parte sintattica. alia 
grammatics generativa tra-
sformazlonale dl Chomsky. 
Hellmann a buon dlritte rl 
vendica, nella sua presenta-
zione. che «non eslstono lingul-
stiche ma solo problemi lin
gulsticl e modi diversi per af 
frontarlln. E Infatti si pud 
pensare che la problematica 
della linguistics sia ormal co-
stitulta, come mostrano dietro 
l'ondeggiare delle correntl la 
saldezza e la fertillta del suoi 
concetti di base. 

Daniela Gambarara 

Una nuova collezione di test!, a cura di Giuseppe Petronio, e apparsa presso I'editore Pa-
lumbo di Palermo. II titolo, t Probleml-libri», rimanda alia ricerca che da cinque anni Petro
nio e una nutrita c equipe > di collaborator! portano avanti attraverso la rivista « Problemi». 
Con la nuova collezione s'intende, appunto. presentare in testi unitari gli scritti gia apparsi 
sulla rivista in relazione ai temi piu important! deU'odierno dibattito culturale. Ne danno 
atto i primi cinque volumi pubblicatj (quasi tutti contemporaneamente): tyrutturalismo (G. Pe

tronio), 71 caso Verga (A.A. 
Rosa). Folklore e anlropologia 
(A.M. Cirese), Societa e co-
municazione di massa (G. Sta-
tera). 

Diverso sembra, invece, U 
caso del 4. volume, «Prof'Ho 
di un'eta: Vllluminismo», dl 
G. Petronio che pare si colle-
ghl piuttosto alia formula del
ta sua precedente collana di 
«Storia della critical*. II li
bra, in ogni caso, ha una sua 
particolare fislonomia. II di-
scorso di Petronio e qui tipi-
camente sociologico. 

Negli event! deirilluminismo 
al di la di ogni mistificante 
analisi positivlstica (percezione 
del «fatti» nella loro imme
diate realta) o idealist!ca (ela-
borazione soggettiva dei a fat
ti»). Petronio tende a Indivi-
duare ne! fenomenl social!, 
politic!, cultural!, gli demen
ti • comuni » e quelli a parti-
colari». come pure le relazio-
ni in base a cul quegli elemen
ts si combinano e si coord i-
nano. 

II prlncipk) unitario dl fon-
do deirilluminismo, per Pe
tronio. e quello politico, che 
perd. a livello della pratica o 
della teoria. si presenta Iran-
tumato in istituzioni e forme 
piu o meno dissimili se non 
antitetiche. Si tratta. tuttavia, 
di istituzioni e forme che ri-
velano un senso unitario nella 
comune tendenza — anche se 
espressa a livelll divers' di 
maturazione — alia «raziona-
lizzazione delo State ». II « di
verso grado ». cioe. di « matu
razione della borghesia in 
ascesa » fa si che al principio 
unitario di razionalizzazione 
dello Stato corrispondano. nel
le diverse nazioni, organizza-
zioni statall ed elaborazioni 
teorlche diverse. 

Nell'analisl. pol. dellTlluml-
nlsmo come fenomeno Intellet-
tuale. Petronio giunge alle 
stesse conclusion!. Alia varle-
ta delle risooste culturall pro-
venienti dal razionalismo e 
dal senslsmo. corrisponde una 
medesima Istanza impliclta nel 
le diverse correntl dl pensie-
ro: la vokmta «delle forze 
borghesia di - costruIre un 
mondo — sociale. politico. 
culturale — nel quale esse 
fossero egemoni*. Indivldua-
tl. cosl. I princlot dl coerenza 
del fenomeno. Petronio com-
pie un'analisl del Hmlti e delle 
contraddizionl «deirillumini
smo* Anche In questo caso 
Petronio prlvllegta II metodo 
che consente « dl segnare I II-
mitl dell'etA illumlnistica (co
me dl qualsiasl altra). cercan-
doll non nel confronto con 
altre etA. ma nell'interno ste* 
so dl quel mondo. nel modo 
In cul esso pose e risolse I suol 
problemi». 

a. 1.1. 

Storia del 
fascismo 

ENZO SANTARELLI, c Sto
ria del fascismo». Editor! 
Riuniti. 3 voll.. pp. 1211. lire 
4^00. 

(a, b.) E' la seconda edlzlone 
dell'lmportante lavoro di San-
tarelli che gli Editori Riuniti 
avevano stampato nel 1967. Il 
libro presenta modifiche di 
dettaglio, rispetto alia prima 
edizione, qualche lntegrazione 
e una appendice bibliograflca 
suggerita — come dice l'auto
re — a dall'opportunlta di of-
frire al lettore un aggiorna-
mento intomo all'attuale sta
to degli studi». II lavoro di 
Santarelli resta ancora l'unl-
co in Italia che affront! in 
tutto 11 suo arco lo sviluppo 
storico del fascismo. 

Alcuni atleggiamenti di Joseph Valachl durante la sua clam orosa deposizlone davanti a un sottocomitato del Senato USA 
circa 10 anni fa 

Tre documentazioni su mafia e criminalita negli Stati Uniti 

II caldo dossier Valachi 
Una interminabile sequenza di corruzioni e violenze compiute a tutti i livelli, a 
cominciare da quelli statali, nei ritratti dei grossi personaggi della malavita ame-
ricana — La pesante censura che impedisce di conoscere altri clamorosi retroscena 

PETER MA AS, c La mela 
marcla », Mondadori. pp. 280, 
L. 2.000. 

In una cella del penitenzia-
rlo dl Atlanta, «don» Vito 
Genovese — per un certo tem
po capo Incontrastato di « Co
sa nostra» — lancia l'avverti-
mento a Joe Valachi, recluso 
anch'egli per traffico di dro-
ga e « socio » di scarso rilievo 
nell'organizzazione crlminale: 
e'e una mela marcia da but-
tar via per evitare che cor-
rompa le altre. La « mela » — 
ossia l'uomo che ha tradito — 
e proprio lui, Valachi. Da quel 
giorno il mediocre plstolero 
vive nell'incubo di essere as
sassinate: sfugge a un paio dl 
attentati, massacra un altro 
detenuto scambiandolo per il 
killer incaricato dl eliminarlo, 
e finlsce col raccontare dav-
vero tutto c!6 che conosce su 
a Cosa nostra ». 

Nasce cosl il dossier Valachi, 
a tutt'oggi Tunica «confessio-
ne» ottenuta dal FBI da un 
membro della organizzazlone 
crimlnale sulla composizione 
delle diverse « famiglie » ma-
fiose (lo stesso nome di « Cosa 
nostra» e stato fatto per la 
prima volta da Valachi). Parte 
di questa lunga testimonianza 
e stata raccolta da Peter Maas, 
e si aggiunge adesso all'incre-
dibile serie di libri «in mate
ria » sfornati sulla scia del for-
tunatissimo « Padrino ». Esclu-
sl. infatti. i romanzi piu o me
no « fanta-mafiosi », negli ulti-
mi mesi e venuto fuori un « Al 
Capone » di John Kobler (edi
tore Mondadori), un aOnora 
il padre» di Gay Talese (edi
tore Dall'Oglio), un tascabile 
dedicato a Lucky Luciano, fino 
a questo dossier Valachi: tutti 
libri scritti da cronlsti e in 
cui si cerca di dare un ritrat-
to agenuinon di personaggi, 
affari e strutture criminal! 
d'oltre oceano. 

II rischio, in generale, e di 
qualche brusca scivolata nel-
ragiografia, negli accent! dl 
velata simpatia per quelle ca
ratteristiche che hanno fatto 
la fortuna dei gangster piu ce
lebri: cinismo e ferocia, senso 
dell's onore» e astuzla, arte 
della corruzlone e ostentata 
«generosita». E la violenza 
che regola queste azioni e ac-
cettata come una legge scritta 
che non stupisce ne scanda-
lizza in una societa che di vio
lenza e permeate a tutti i li
velli, comlnciando da quell! 
statali: oltretutto, non e il go-
verno degli USA che scende a 
part! con Lucky Luciano per 
spianare la strada — attra
verso la mafia — alle truppe 
americane in Sicilia? 

In fondo, l'Al Capone dl Ko
bler, piu che una storia di 
omicidi e loschi traffic! s! ri-
vela come una Interminabile 
sequenza di corruzioni: poll-

UMORISMO: Paolo Villaggio 

Cultura a quiz 

PAOLO VILLAGGIO, « Come farsi una cultura mosfruo 
sa*, Bompiani. pp. 64. L. 1.500. 

(e. g ) Dopo aver narrate le disawenture, per terra e per 
mare, del travet Fantezzi, il piccolo borghese impiegato, de 
stbiato ureparabiimente alia sconfitta dalla sua condizione 
• genetlca» di subalterno incapace di rivolta, Paolo Villaggio. 
offre. attraverso K popolarissimo metodo del quiz applicato 
ad una parola dl «difficile* significato e accompagnato da 
piu soluzionl. tra le qual! quella giusta, una divertente satira 
delle sotioculturn odierna, quella oreochiata e raffazzonata 
su trasmissicni teievisive dl dubbla credibilita, su rotocalchl 
dl evasione, su dispense di enciclopedie popolart. 

E risultato aliuclnante, ma non fantastico. dell'uso spre-
gludlcate e dfclla mampolazlone del mass-media e questa 
• culture mostruosa » proliferate sull'improwisazlone piu irre-
sponsabile della « maggioranza silenziosa»: «e un libro vero 
- scriv- l'Autor* delle Isiruzioni.preUminari — perche rac-
cog'ic il succo dell "esperienza di vita e delle conoscenze scien 
tifiche dl un tlpico figlio del secolo. un giovane che ha saputo 
diventarr un altro grazle all'appllcazione continua e dluturna 
sv sudatissime carte i, m a i rimasto Incerto. per fare qualche 
e*emplo, se Cassola sia un «gustesissimo platto della cuclna 
milanese* o uno scrittore contemporaneo; se Rommel sia un 
• aromatico llquore austrlaco*. o un cosjpetlco femmlnlle, o 
un « purgante efflcaclssimo » o Infine 11 coffandante dell'Afrlca 
Korps; se Italo Svevo fu un re normanno che governo la 
Sicilia o 11 protagoniste dl un teleromanzo Interpretato da 
Uonello o 11 soprannome date dal Carduccl •> •""""" *" '" 

ziott! e giudici, sindaci e se
nator!, riempiono con i loro 
nomi i libri-paga dl « Scarfa-
ce » consegnando In pratica la 
Intera Chicago ai rackets d! Ca
pone, senza neppure saper con-
servare una facciata dl pseu-
do-legalita. Certo, vi e anche 
11 tentativo inverse quello di 
presentare buona parte dei 
gangster come « perseguitati » 
0 comunque faclli capri espia-
tori da dare in paste al pub-
blico per coprire ben piu gravi 
malesserl della societa: usarli, 
insomma, come valvola dl sfo-
go e di recriminazione, portar-
li sul banco degli imputati co
me arteflcl dl tutti quel gua-
stl. che hanno invece altre ra-
dici e di cui «Cosa nostra » e 
soltanto l'aspetto piu vistoso, 
sfacciato. fastldloso. E' que
sta. In sostanza, la tesi che 
traspare da « Onora il padre », 
dl Talese. un libro dedicato 
alia «famiglia >S dl Joseph 
« Bananas » Bonanno, uno dei 
capi della organizzazione di 
New York. 

L'immagine tradizlonale del 
gangster viene ribaltata in fa
vore di altri « modelli», uomi
nl mediocri, costretti quasi 
sempre alia fuga, ad intermi-
nabili oziose attese, spesso vit-
tlme di inghlppl giurldicl con-
tro cul appaiono indifesi: e 
forse una immagine piu real!-
stlca di altre (almeno per gl! 
anni '70) anche se ad inficiar-
la pesano alcune ombre (in 
primo luogo l'amicizia perso-
nale fra Talese e il figlio di 
Bonanno. Bill). 

Dal canto suo. 11 dossier Va
lachi aggiunge qualcosa di 
nuovo: accanto, infatti, - alia 
ricostruzione delle piu note 
a guerre » tra cosche e alia mi-
nuziosa cronaca delle « stuta-
ten (omicidi su commissio-
ne) emergono abbastanza e-
splicitamente episodi che pon
gono sotto una singolare luce i 
vari « uffici di giustizia » ame-
rlcani. Non a caso, Infatti. la 
pubblicazione del libro e stata 
permessa previa censura di 
quelle parti del racconto dl 
Valachi nelle quail si accusa-
vano funzionari del Bureau of 
Prisons di connivenza con i 
maggiori gangster (i qual! e-
rano in grado di guidare dalle 
rispettive celle affari e omi
cidi) e altri funzionari del 
Narcotics Bureau di creare 
false prove — o addirittura 
traffic! di droga — per a inca-
strare » in ogni modo dei per
sonaggi osospetti». Difficile, 
insomma, stabilire 1 limit! tra 
chl si muoveva nell'ambito 
della legalita e chl ne varcava 
i confini: nessuno, occhio e 
croce, pud dire dl aver conser-
vato le man! pulite. 

Stranamente in questa par-
ziale « confessione » di Valachi 
restano abbastanza In ombre 
1 traffic! di adonn Vito Ge
novese col Colonnello Polettl 
— all'epoca della presenza a-
mericana In Italia — e che 
permisero al gangster dl in-
cassare miliardi col amercate 
nero*. mentre ancor meno 
spazio e dedicato a Lucky Lu
ciano, senza dubbio il perso-
naggio piu lnfluente che la 
malavita abbia mai conosciuto 
(da giovane lo appesero per i 
pollici a un albero. lo sevizia-
rono con rasoi e slgarette ac-
cese. lo abbandonarono cre-
dendolo morte: riuscl a cavar-
sela, da allora il soprannome 
Lucky, « fortunate »). Ma sul 
legami politic! e d'affari che 
Luciano intesseva dal suo ap-
partamento del Waldorf Asto
ria ancora molto deve essere 
chiarito; e molto ancora e'e 
da sapere su] servizi res! da 
Luciano alia Marina e al go
verno USA che gli valsero la 
scarcerazione. Se anche Vala
chi qualcosa ha detto. di cer
to e Intervenuta una censura 
piu pesante di quella di « 0 
sa nostra* 

Marcello Del Bosco 

Psicologia 
dei rapporti 
fra persone 

FRITZ HEIOER, < Pslcola 
gia delle relation) interper-
sonall», il Mulino. pp. 434. 
L 6000 

»g.d.L) PriU Heider. gestal-
tista della seconda generazio-
ne. dedica il libro alia dina 
mtca del rapporto Interperso 
nale. che tendenzialmente vie 
ne osservata col metodo de 
scrlttlvo fenomenologlco, tra 
scurando gli aspettl qualitatl 
vamente piu profondi relatl 
vi alle motlvazlonl che deter 
mlnano 11 comportamento so-

•teirindlvidua 

IN LIBRERIA 

L'epistolario di Marx e Engels 
MARX - ENGELS, « Opere 
complete - vol. XXXIX», 
Editori Riuniti, pp. 848. lire 
5.000. 

(a.b.) II volume XXXIX 
delle « Opere » di Marx e En-
gels — che costituisce il se
condo volume dell'epistolario 
— comprende il carteggio tra 
Marx ed Engels e dl Marx ed 
Engels ad altri negli anni 1852-
1855. il periodo che vede la 

montatura poliziesca del pro-
cesso contro i comunisti a Co-
lonia, le lotte tra gli emigratl 
politici tedeschl in Inghilterra 
e in America, la collaborazio-
ne di Marx ed Engels al gior-
nale americano New York Dai
ly Tribune con articoli sui 
principal! avvenimenti inter-
nazionali, In particolare euro-
pei o connessi all'attivita del
le potenze europee, fino alia 
guerra In Crimea. 

La grande Guerra 
c La prima guerra mondla-
le >, a cura di Mario Isnen-
ghi, Zanichelli. pp. 208, lire 
1.400. 

(m. ro.) Questo volumetto si 
articola in due sezioni: Testi-
monianze e documenti del-
I'epoca e Questioni e inter-
pretazioni storiche. Nella pri
ma sezione vengono presen-

tati — e la scelta, pur nel
la inevitabile essenzlalita, e 
significativa, penetrante — te
sti di Boine, Mussolini, Cro
ce. D'Annunzio, Papini, I'Unita 
salveminiana, L'Idea Naziona

le, Salandra, la II. Interna-
zionale (il manifesto a! pro
letarl d'Europa contro la 
guerra approvato a Zimmer-
wald nel settembre 1915), 
Gadda. Lussu, Malaparte, Le
nin, Freud (passi da L'oppor-
tunismo e il croc della II. 
internazionale e da / compi-

ti del proletariato nella no
stra rivoluzione rispettivamen-
te del gennaio 1916 e del-

l'aprile 1917). La seconda se
zione comprende pagine di 
Crouzet, Rochat, Melograiu. 
Fischer. Volpe, Omodeo, Co-
ser, Romeo, Caracciolo, Mon-
tlcone, Pieri, Valiant, Liddei 
Hart. Procacci, Bouthoul. 

II libro — completato da 
una buona introduzione dl 
Isnenghi, da una cronologia. 
da «cappelli» introduttivi al 
singoli brani, da un'agglorna-
ta bibliografia — offre una 
prima base per individuare i 
caratteri peculiari della agran 
de guerra»: che non fu «un 
ottocentesco capitolo di sto
ria nazionale», l'atto conclu-
sivo ed il coronamento del 
Risorgimento. ma fu, oltre che 
«momento rivelatore» nella 
storia del rapporti fra le clas-
sl. a parte (...) del novecente-
sco processo di trasformazio-
ne deU'equilibrio europeon e 
della dinamica e della «con-
flittualita — interna e inter-
statuale — dei moderni statl 
Industrial!». 

Poesie di Ferrari 
FRANCO FERRARI, t Di 
scorso Irregolare », Rebella-
to. pp. 102. L. 2.000. . 

(a. b.) Nella collana « Secon
do novecento », dove sono gia 
uscite poesie di Luigi Bartoli-
ni, Alberico Sala, Carlo Betoc-
chl per dire solo di alcuni, 
Walter Mauro presenta questa 
raccolta di vers! di Ferrari, in-
viato speciale del Telegiornale. 
Mauro lnsinua che la profes
s i o n di Ferrari sia oggi la ml-

gliore per guardare 11 mondo 
come deve essere guaxdato, 
non piu, pare evidente, a dagli 
interstizi di una finestra in-
combente su di un paesaggio 
fiorito». Questa poesia ah 
sgorgata da spezzoni di vita». 
Le cose piu interessant! • ri-
solte di questa raccolta ci so
no parse quelle brevi del 
aChiodo e la rosan e quella 
piu complessa intitolata. «Di-
scorso irregolare» che d4 il 
titolo al volume. 

Psicoanalisi infantile 
ANNA FREUD, < II tratta-
mento pstcoanalitico del 
bambini», Boringhieri, pp. 
127. L. 1.500. 

(g.l.) U «Trattamente psi-
coanalitico dei bambini» con
tiene una raccolta di confe-
renze tenute dalla Freud ne
gli ann! 1926-27 e un breve 
riassunto dei progressi fatti, 
nei venti anni di successiva 
ricerca della stessa. nella 
«comprensione e valutazione 
delle nevrosi infantilis. Assai 
interessant! ci sembrano al

cune intuizioni circa la aspe-
cificita -a del trattamento ana-
litico infantile e 11 disaccordo 
che, coerentemente a questa 
a specificita », emerge rispetto 
ad alcune tecnlche di indagine 
psicologica proprie di Melanie 
Klein e della sua scuola, 

La parte finale del Hbro 
comprende un'analisi della ne
vrosi infantile e alcune ipotesi 
di interpretazione della «nor-
malita» infantile vista come 
uno sviluppo, senza puntt di 
fissazlone e di regresaione, 
della Libido e deU'Io. 

L'automobilista aggressore 
NICOLA PERROTTI, « Pro
blemi di psicoanalisi», Edi-
trice Peloritana. pp. 336, 
L. 2.500. 

(g. L) Pubbllcatl dopo la sua 
morte, questi scritti di Nicola 
Perrotti sono un esempio di 
chiarezza teorlca e insieme di 
una rigorosita metodologica 
rare nei culteri contemporanei 
di scienze psicologiche. Evi-
dentemente non tutti i saggi 
raccolti in questo libro rag-
giungono i livelli di original ita 
e di interesse teorico degli 
stud! sull'aggressivlta e sullo 
istinto di morte (a Aggressivi
ta umana*. «Discorso intro-

duttivo sul tema delTaggressi-
vita») che sono argomenti 
assai dibattuti nella storia del 
pensiero psicoanalitico freu-
diano e postfreudiano; tutta
via anche gli interessi che pc~ 
tremmo definire piu contln-
genti dati dalla pratica tera-
peutlca di Nicola Perrotti 
(« Rigofobia», « Note sulla 
psicopatelogia dell'automobiU-
sta», «La musica linguaggio 
dell'inconscio») mantengono 
sempre una coerenza teorica e, 
sottelineo ancora, una riioro-
sita scientifica ancora piu in-
vidiabiii in queste periodo d! 
« voci amiche » anche nel cam-
po della psicoanalisi. 

L'ambiguita esistenziale 
KENATO GIORDA e TULLIO 
BAZZI, c II suicidlo • Non mi 
uccide per morlre >, Rizzoli. 
op 250. U 2.800 

ia.Lt) — n suicidlo quale 
iuogo dell'ambiguita eslsten 
/.iale e Targomento del sag-
glo « Aspetti antropologict del 
suicidlo che Renato Giorda 
ha scritto per II libro mil 
suicidlo — Non mi uccido per 
morirem, dl cul e coautere 

Tulllo Bazzl (D suicidlo «pa-
tologico »). Resplngendo 1 giu-
dizi morali sul suicidio, GOT* 
da chiarisce che «le teorie 
etlche_ valgono unlcamente 
per vivere, al riparo dalla 
paura del dolore.„ L'etioa si 
fa sul suicidio. non sul sul-
clda, su I'astrazlone cht) mi 
consente di contlnuare, non 
sul concrete spezzate; al pen
sa l'etlca la dove si p«6pen-
$arla: 

> . . . . - ^ 
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