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DIDATTICA MODERNA 

Gli strumenti 
nuovi a fianco 

della scuola 
Le monografie pubblicafe dalla SEI, la serie «Scuola 
aperfa» di Sansoni e « Nuovi strumenti» di Morano 
costifulscono un serio fcnfativo di favorire un appren-
dimento critico basalo sulfa discussione e la ricerca 

LA SATIRA POLITICA NEL MONDO 

Comlnclano a comparlre sul 
mercato librario. opere destl-
nate per lo piu agli studentl 
della secondarla superiore, 
delle quali, o almeno dl al-
cune, e 11 caso di segnalare 
la serleta. 

Le monografie pubbllcate 
dalla SEI nella collana II la
voro storlco hanno un mini-
mo di 110 e un masslmo di 
190 pagine; si aprono con 
introduzlonl dl poche righe 
(da 2 a 15). contengono una 
ventlna di pagine clascuna dl 
critlca storlca e si conclu-
dono con due o tre pagine 
di temi per 11 lavoro dl grup-
po e la ricerca lnterdlsclpll-
nare. II resto e costituito da 
document!. Si pu6 dire che 
la collana e un tentativo chla-
ro e rluscito di favorire l'ap-
prendimento storlco come :ic-
quisto della capaclta dl rlflet-
tere su un complesso dl pro-
bleml soclali di oggi e del 
passato. 

Questo prlmo gruppo dl ar-
gomentl consente ai lettorl dl 
spaziare dall'eta antlca alia po-
lltlca intemazlonale contempo-
ranea. A. Land! scrive su La 
cristianita medievale dando 
un quadro completo dell'«era 
costantiniana ». della presenza 
e del potere della chiesa In 
tuttl gll aspettl della vita 
medievale. In polemica dl-
retta o impliclta con l'euro-
centrlsmo che ha sempre ca-
ratterlzzato l'insegnamento 
storico nella scuola italiana, 
e impostato L'Europa e il 
Terzo Mondo dl V. Bianchi. 
A. Marches© delinea La hatii-
glia degli lUuministi, batta-
glia politico-culturale, econo-
mico-sociale, religlosa, mo-
strando come qui. non meno 
che in altri casl, 11 processo 
di svolgimento Interno d'un fe-
nomeno storico non sla 11-
neare. 

La rivoluzione industriale 
e delineata da G. Solfaroli 
Camillaccl nei suol momentl 
di rivoluzione agrlcola, demo-
grafica, di espanslone del traf-
fici, di nuove e decisive in* 
venzionl, e trattando della di-
visione del lavoro, della na-
scita della classe operala, del
la condizione operaia. D. Ve-
neruso presenta La questions 
sociale facendo parlare le di
verse « vocl» che 1'esposero 
sul terreno culturale e poli
tico e ne proposero contra-
stanti soluzioni: i marxisti. 1 
cristiani, 1 democratic!, i so-
cialdemocratici, gli anarchtai. 
1 socialist!, 1 comunisti. H 
volume su Fascismo e nazio-
nalsocialismo illustra gll 
aspettl giuridici, economic!, 
social! delle due dittature, le 
loro afflnita e differenze, in 
un quadro complessivo, non 
certo ' esauriente perche non 
sarebbe possibile in un sola 
volume. La tesl che presen-
tano P. Lazagna e L. Gaito 
nel volume Terzo Mondo e 
quella. valldlsslma, che i pro
blem! di quell'area geografira 
e politlca del globo sono ri-
conducibili prima di tutto a 
questa spiegazione: esiste e 
opera l'imperialismo. 

II numero delle pagine del 
prim! otto titoli della collana 
Scuola aperta di Sansoni va 
dalle 90 alle 180. Anche qui 
c'e il saggio introduttivo. mol-
to piu lungo che nei libri del
la SEI (da 25 a 85). una par
te dedicata a bibliografia, fon-
ti, problem!, e un corpo cen-
trale di document!. La collana 
si presenta con un taglio in-
terdisclpllnare • e con te<-f 
percid, non sempre e non 
tutti Inquadrabili — ed e tut-
t'altro che un difetto — nella 
tradizionale ripartizlone In 
materie. M. Mugnal scrive su 
Leibniz e la logica simbtfica 
un volume che pud rimanda-
re ad un possibile svlluppo 
del tema in molte direzlonl: 
per esempio verso la Indira 
antlca o verso quella poste-
riore a Leibniz, in generale 
alia logica contemporanea. ar 
gomento del tutto - assente 
nella nostra scuola. s - . . . 

Gli ' Blcmenti ' della teoria 
ingenua degli insiemi. di G. 
Leccese possono essere eonsl-
derati il tipico manuale nrn 
nozionlstico. costrulto con una 
parte Istituzlonale e una par
te storlca e aperto anch'esv) 
a sviluppl e arricchlmenti. le-
zioni e ricerehe. Un numero 
di testi hanno carattere piu 
spcciflcamente storico fF. 
Cardini ll movimento crocior 
to. A. Sapor! La mercaSura 
medievale. G. Fasoll e P Boo-
chi La citta medievale italia
na, M. Carmagnani L'Ameri-
ca Lalina dal I860 ai nostrl 
giorni) ma come mostrano 
gli stessi titoli sono riferibil! 
a temi attuall e a varie di
scipline, come la sociologia. 
l'economia, l'urbanlstlca. Nor. 
manca neppure in questa col
lana ll libra sulla Rivoluzio
ne industriale (n'e autore V. 
Castronovo), che come ll cor-
rispondente volume della SEI 
pu6 dar luogo a ricerehe 
e riflessioni su! rapport) 'ra 
Ecicnza e economla, sulla lor 
mazione e lo svlluppo delle 
forze produttive nel .nondo 
moderno, sul ruolo dell'istru-
zione nella dlvisione del m 

voro. sull'organlzzazione 1el la . 
voro. Infine il saggio di N 
Bobblo su Pareto e tl sis tema 
sociale esce anch'esso dagli 
tcheml scolastici e introduce 
un interesse. che la scuola re 
prime: queilo per question! 
fundamental! come gli strati 
• le classl soclali. il potere. 
fc> stato. 

U piano pedagoglco-dldat-

tlco e evldentemente quei
lo di favorire un apprendi-
mento critico. basato sulla di
scussione, la riflesslone. la ri
cerca: i libri forniscono cono-
scenze e lndicazloni del meto-
do attraverso cul ragglunger-
le e ampllarle, verlflcarle. 

Un discorso a se merlta 
la collana Nuovi strumenti 
di Morano, e andra fatto piu 
avanti, quando al prlml due 
voluml, anch'essl dl docu
ment!, Introduzlonl e blbllo-
grafie, clascuno d'oltre 200 pa
gine (B. Bezza Lavoratori e 
movimento sindacale in ItnHa 
dal 1944 agli anni 70; L. Ma-
relll Sviluppo e sottosvilnppo 
nel Mezzogiorno d'ltalia) si 
agglungeranno gll altrl pre-
annunclatl dl Clafalonl. Pa-
rentl. Ruggiu. Pozzolini. Stel-
ner, PIrzio. 

H curatore Augusto Veges-
zi e gli autori sono certamen-
te consapevoll che la loro col
lana rlchlede un discorso piu 
dl merito, evitando mallntesl, 
opportunlsmo e settarlsmo. 

Giorgio Bini 

Un agile e attraente librai cl ragguaglia sull'umorismo grafico dell'isola, da quando la vignetta era 
un'arma contro lo straniero imperialista ad oggi che viene usata per criticare le cose che non vanno 

Una delle vignette di « Cuba rie * 

CUBA RIEI (La rivoluzione 
•:. cubana attraverto ,• I tuol 

umorlsti), di Meri Franco 
Lao, Mazzotta, pp. 236. L. 
4.500. . -

i • 
*** • i ' • " " ' , * 

Cuba e 11 paese soclallsta, 
che ha saputo Implegare 1 

. cantastorle per propagandas 
le sue grandl «zafras», (le 
campagne di raccolta della 
canna da zucchero), quando 
ancora imperava 1'analfabetl-
smo lasclatole In eredlta dal* 
l'imperialismo a yankee »; e 11 
paese che ha pol respinto 
insieme imperialist) e analfa-
betlsmo fuorl della sua sto-
rla, come ha vlnto le fonda
mentall battaglie dl llberazlo-
ne e dl emanclpazlone della 
sua gente, tra l'altro usan-
do e rinnovando per questl 
finl, con modernlta e spreglu-
dlcatezza, quasi tutto le for
me della comunlcazlone dl 
massa e dell'espresslone po-
polare. E' infine il paese che, 
tra le piu Immediate dl que-
ste forme comunlcative, ha 
usato come 11 Cile e come 
un tempo 11 Messico. la graft-
ca e la flgurazlone elementa-
re del « mural» come macro-
manifestl dl promozlone ldeo-
logica delle masse. . 

••' Cl sarebbe stato da mera-
vlgllarsi se l'umorlsmo cuba-
no, di cul Meri Franco Lao 
cl da conto nel suo attraen
te, scorrevollsslmo llbro, non 
fosse all'altezza dl quell'lm-
peto creatlvo predomlnante. 

SCRITTORI STRANIERI: Mary McCarthy 

Solitario volo alFingiu 
In « Uccelli d'America » I'amara parabola di un giovane che la societa Usa delude 

STORIA 

« Sommario » 
di Francesco 

Vettori 
FRANCESCO V E T T O R I , 
Scrittl storici e politic!, note 
biografiche e pisologiche di 
Enrico Niccolini. Laterza, 
pp. 512. L. 7.500 

vParlando delle cose dt 
questo mondo senza rispetto 
e secondo il vera, dico che chi 
facesse una di quelle repub-
bliche scritte e immaginate da 
Platone, o come una che scri
ve Tumma Moro inghilese es
sere stata trovata in Utopia. 
forse quelle si poterebbono 
dire non essere governi tiran-
nici; ma tutte quelle repub-
bliche o principi. de' quali to 
ho cognizione per istoria o 
che io ho veduti. mi pare che 
sentino dl lirannidev. 

L'autore dl questo gludlzlo 
e Francesco Vettori (Somma
rio della Storia d'ltaUa - 1511-
1527). Tlnterlocutore piu pre
sents nell'eplstolarlo machia-
velllano e destinatario. fra l'al
tro, della famosa lettera in 
cui si annuncia la nascita del 
Principe. 

Uomo politico di rilievo nel
la Firenze che trapassa dalle 
forme repubblicane della clt-
ta-stato a quelle del prlncipa-
to. piu volte ambasciatore, 
Gonfaloniere. conslgliere di 
papi e di principi medicei, II 
Vettori, proprio per 11 giudizio 
sopra citato, e stato conside
rate da uno studioso svizze-
ro. l'AIbertinl. come una spe
cie di antesignano della « cri
tlca marxistan dello Stato. 
Anche 11 Croce, nel 1941. a pro-
posito del Vettori ha parlato 
di una sua visione a utilitaria, 
economica e materialistica 
della vita » che diventa « qua
si materialismo storico ». 

La connessione. se e da re-
spingere sul piano metodolo-
glco in quanto fondata sulla 
ricerca. assai dubbia, di « pre
cursor! » o precedenti pura-
mente ideal!, stimola tuttavia 
alia lettura delle opere di que
sto esperto diplomatico fio-
rentino ora edite da Laterza. 
nella collana Scrittori d'ltalia. 
a pochi mesi di distanza. e 
non casual mente. dall'uscita 
del primo volume degli Scrit-
ti di Qoverno del Machiavel 11. 

L'edizione. curata con estre-
ma precisione e rigore. com 
prende. fra l'altro. oltre al gia 
citato Sommario, 11 Vlaggio 
in Alemaona (S3lace resocon-
to di un'ambaaoierla presso 
Massimiliano d'Austria, la cul 
lettura procura lo stesso dilet 
to dl certe novelle del Boccac
cio e gli stimol! lntellettuall 
di certe pagine machiavellia-
ne). una Vita di Pielro Vet
tori Vantico. padre delPautore. 
un'altra Vila di Lorenzo de' 
Medici duca d'Urbino. lo stes 
so a cui Machiavelll dedlco 
// Principe, un dialogo sul 
Sacco di Roma avvenuto nel 
1527 ad opera del Lanzichenec-
chi, e alcuni Pareri sul modo 
di r!durre Firenze Interamen-
te nelle mani del Medici, con 
II consielio di annullare pro-
gre.vsiv!»mpnte le vecchle for
me repubblicane 

MARY MCCARTHY, C Uccel-
li d*America >, Mondadori, 
pp. 380. L. 3.700. 

Mary McCarthy e una scrit-
trice nota In Italia, non tan-
to per 1 libri che le ha de
dicate {.Osservando Venezia. 
Le pietre di Firenze) soffusl 
di amabile simpatla e dl 
pungenti osservazioni, quanto 
per la pronta e coragglosa 
presa di posizione in favore 
de) Vietnam, in cui ha espres
so il dissenso della coscienza 
democratica e inteliettuale a-
roericana nel riguardi della 
asporca guerra» e del ruolo 
oppressore della tecnocrazia 
statunltense. Lo attestano 1 

suol lucldl e commossl reso-
contl dl guerra, tradottl an
che in italiano: Vietnam, del 
1967, Hanoi, nel 1968 e dell'an-
no scorso, 11 serrato pamphlet 
sul processo Medina. 

Dl lei narratrlce, 11 roman-
zo piu noto e ll gruppo, che 
racconta l'emanclpazlone psl-
cologica e sessuale dl alcune 
amiche dl collegto, sullo sfon-
do del «New Deal» roosevel-
tlano. 

Di due annl posterlore 
(1965), Uccelli d'America an
che se tessuto nel fllo rea-
listico-psicologico congeniale 
all'autrlce, presenta per6 am-
blzlonl piu vaste ed emble-

IN LIBRERIA 
USA e U R S S a confronto 

LA GRANDE SFIDA. Enci 
clopedia comparata USA-
URSS, realizzata sotto la 
direzione di Mark Saporta 
e Georges Soria. Luciano 
Landi editore. 

fa.bj — L'opera e abba-
stanza precLsamente datata. 
Uscita a Parigj nel 1967. e&sa 
appare ora In Italia. La sua 
concezione rlsale tuttavia al 
periodo. In cui tendeva ad af-
fermarsl una visione bipola-
re del mondo e, qulndl, an
che il grande scontro fra ca 
pitalismo e soclallsmo veni 
va a volte identiflcato con la 
rlvallta fra le due massime 
potenze mondial!, che appa-
rivano nello stesso tempo co
me la sintesl del due opposti 
sistemi social! Nonostante la 
sua orlglne cosl clrcostanzta-
ta. II lavoro presenta un no-
tevole lnteresse dtvulgatlvo. 
Anche se non esauriscono tut-
ta la complessita del mondo 
modemo. Unione Sovietica e 

Stat! Unltl restano pur sempre 
1 due paesl che hanno la mag-
giore influenza sul cammlno 
deU'umanita nel nostra seco-
lo. I) loro confronto ha un 
valore oggettivo. 

B* stato slnora pubblicato 
U primo del tre voluml che 
costitulscono Topers, Questa 
si presenta sotto la veste — 

che ha avuto una certa for-
tuna negll ultiml anni — del
ta enciclopedla popolare. Le 
diverse vocl sono raggruppa-
te per capitoll tematici e 
trattate parallelamente, paglna 
contro paglna, per l'uno e per 
l'altro paese. II primo volu
me si occupa In questo mo
do della vita sociale ed eco
nomica: le strutture, la glo-
ventu, le attivita private, I 
grand! settori produttivi e co-

. si via. I due successlvi sa-
,ranno dedlcatl essenzlalmen-
'te alia cultura umanistica e 
scientiflca. alia politlca Inter
na ed estera. L'esposizione e 
sempre discorsiva. tendente a 
fomire alcune Informazionl es-
senziall. che possono servlre 
a dlsegnare il volto dell'uno 
e deiraltro paese. 
- Purtroppo alcuni evidemi 
errori sono destlnatl ad all-
mentare una certa diffldenza. 
Non si pud assert re. per dl 
piu In apertura. che l'UR83 
dl oggi si estende sulla su-
perflcie dell'impero russo dl 
un tempo, « ad eccezlone del
la Flnlandla e del terrltorl 
perduti con il trattato di Brest 
Litovsk». Se gran parte dl 
quel terrltorl non fossero sta 
ti recuperati da tempo (mol-
U sin dalla fine del 1918). 
I'URSS sarebbe oggi assai piu 
plccola e meno potente dl 
queilo che e. 

Scoprire il Giappone 

g.be. 

Informiame i nostrl let-
• tori cbt la paglna « specia-

le-libri» uscira dalla pros-
'. tirna sertlmana il gievadl 

anzlch* II sabate. -

CESARE BRAND!, « Bu<Ma 
•orrMa», Einaudi. pp 84. 
L 1800 (con illustrazioni). 

fa.bj - Un vlaggio in Otap 
pone dedicate quasi esclusi-
vamente ad aspettl irrtpetibi 
11, al dl fuorl del Giappone, 
presso dl not: la scultura, 
I'archltettura, I glardinl. L'au
tore ha vlsto I nettt contra
st! del Giappone dl oggi, dove 
11 tradlxlonale, l'antlco. non so
no ancora, e forae non lo am-
ranno mat, amalgamttl al pw-

iente E da questo > mforma 
re> del contrast! che nasce 
I'interesse dl questo agile ll
bro dl Cesare Brand!. Non 
mancano. d'altra parte, le 
cscoperte* sul costume del 
glapponesl: al legge con di
vertimento — un poco ag-
ghtacciante —11 capltolo « una 
notte in un albergo gtappo-
nese», dove l'autore trova le 
« Sorelle Materassl» glappone-
at NeUa foto: mo splcndido 
Ttnliuto tuU'ocotui. 

matlche. E* sostanzialmente 
un roraanzo tematico, svolto 
sulla linea del Bildungsro-
man, la storia clod dl una 
formazlone e maturazlone psl-
cologica. E la formazlone a-
mericana, come si sa da una 
tradizionale e documentatis-
slma cronaca Ietterarla. pud 
awenlre in Europa, dl solito 
nel luoghl deputati dell'antl-
ca mad re culturale. o piu 
preclsamente, a contatto con 
una cultura non tanto «al-
tra» da provocare aestranla-
mento n. ma abbastanza lonta-
na da presentarsl in veste mi-
tica. 

Peter Levi e l'« eroe buo-
no » della vicenda, la rafflgu
razlone dl un'idea di ameri-
cano in cul si assommereb-
bero le qualita dl quel cro-
giuolo di razze che sono gll 
Stat! Unltl: candore. fiducla 
nel progresso e nella liber-
ta, amore della natura. Tutta 
la prima parte, lnfattl. e glo-
cata. con lleve ironla. sulla 
rlmembranza dl una « Vecchia 
America » edenlca, dlstrutta o-
raraa! dal processo tecnologl-
co. e sui divertentl incidentl 
che capitano al protagonista 
e alia madre nell'ostlnata per 
severanza a un modello dl 
vita estinto. Carlco delle sue 
Illusion! il giovane si reca pol 
a Parlgl. per studio e per con-
tattl. flnendo con lo scontrar-
sl con una realta altrettanto 
ostile. stuplda e feroce. Se 
scarse rlsultano le conoscen-
ze francesi. numerosi sono 
Invece, suo rnalgrado. gli In 
contri di connazlonall e gli 
scontrl dialettici con la loro 
ottusita e malafede. come 11 
sociologo studioso di «eml-
grazloni turist!che» e inneg-
glante alle benemerenze del 
capital Isma 

, Ma awenimentl, incidentl. 
discussionl sono ' intenzional-
mente sintomatlcl, acquista-
no la valenza simbollca dl 
un'amara discesa alia coscien
za lnfelice. itinerario obbll-
gato di ogni angelo a capo-
fitto. di ognl glusto punlto. 

Oltre tutto. Peter ha ascenden-
ze ebraiche. Cosl 11 suo sogno 
di un'America modello e gui
de si infrangera nei prlml 
bombardamenti dl Hanoi. 
mentre l'amore per la natura 
si rivelera, col morso dl un 
clgno nero alio zoo, una u> 
gannevole alternatlva: In so
gno gli appare II predlletto 
Rant a correggere o amplia-
re II messagglo di Nietzsche 
sulla morte di Dio: «La Na
tura e morta, mein Kind*. 

Se la tesl e sconsolata, 11 
romanzo e francamente pla
ce vole e IneguagIlabile le dotl 
della McCarthy nel descrive-
re personaggi e eplsodl coml-
cl. nel cogliere con grafflaiv • 
te Ironla cert! aspettl della 
mentalltA francese e delta so
cieta romana: basta rlcorda 
re. ad esempio. la portinala 
francese preoccupata solo dl 
scacciare barboni, o l'eplso-
dio delle vecchle turiste ame-
rlcane In treno alle prese con 
le loro dentlere. o le pagine 
del sogglomo a Roma. 

Ma la placevolezza qui. su 
quelle tonalita. e soprattutto 
un limite. II segno dl un di
fetto strutturale: un tiro trop-
po alto e sbagllato. D tipi
co. la scenetta buff a. la dl-
gresslone giomalistica blocca-
no II romanzo al confine na-
turallstlco del bozzetto. al U 
glio del pezzo brillante dl 
manlera La conseguenza e 
che 11 peso simbolico e poli
tico della vicenda viene fret-
tolosamente affermato piu 

che dimostrato e gli emble-
ml'anche troppo vlstosl del 
candtdo protagonista si sclol-
gono nelle amenlta dl una nar-
rativa, tutto sommato. dl In-
trattenlmento. 

Piero Gelli 

Certo, la maggloranza degli 
autori delle c vignette, • delle 
«strlsce» e delle vere e pro-
prle invenzloni grafiche (dl 
un Chago, per esempio) han
no una speclflca preparazlo-
ne professlonale, spesso acca-
demlca (con Tunica eccezlo
ne dl Eduardo Abela, «ope-
raio In un tabacchlflclo e 
plttore, autore de Lo stolto 
all'epoca della dlttatura d| 
Machado») che in un conte
sts soclo-culturale dl tlpo eu-
ropeo 11 avrebbe fattl deflnlre 
dl matrlce colta. 

Eppure — se questo resta 
vero per l'evldente strumen-
tazione tecnlca degli umorl
sti grafici cubani — dobbla-
mo dire che 1 legaml con 
la cultura popolare, col suol 
umorl, col suol problem! dl 
costume anche 1 piu minutl, 
non solo sono present! nella 
grande varleta di still e di 
tematiche che 11 libra docu
ments, ma .dlvengono spesso 
centrale lsplrazlone «dal bas
so » dt cl6 che 1'umorista de-
ve colplre c o n l e sue free-
elate d'inchlostro. -

Ne e prova la serle dl « per
sonaggi» che anlmano 11 di
scorso umoristlco cubano, 
dal Liberio (nome tradiziona
le del popolano di Cuba) che 
dal lontano 1866 vive fino agli 
annl venti, al gia citato Stolto 
dl Abela, al Pazzerello (el Lo-
qulto) dl Nuez («che sfrutta 
1 sottlntesi e le omonimle In 
modo cosl sottlle che lo si 
comprende a fondo soltanto 
a Cuba») fino al Barbudos, 
non certo per caso personag
gi popolarl fino alia prover-
bialita e insieme protagoni
st! della rivoluzione cubana. 

Ha perfettamente ragione 
l'Autrice, quindi, dl suggerire 
«queste pagine come un 
grosso archivio dl comporta-
mento umano»: In cui dal 
a machismo» (mania dl ma-
scolinita) al « soclolismo » («11 
sLstema che permette di otte-
nere benl e servizl scaval-
cando 1 canal! e gll ostacoll 
abltualls contando sul socio, 
1'amico compiacente, un po' 
complice), Incllnazionl note 
anche fuorl Cuba, temlamo; 
dal piccoll probleml della vita 
domestical quelli nazlonall 
dell'economla e della direzio
ne politlca, tutto viene passa
to in feroce e scanzonata ras-
segna. Vien fatto quasi di di
re, alia fine del libra: a ho vl
sto Cuba con gli occhi del 
cubani». Che non e poco. 

Sergio Boldini 

RASSEGNA DI FILOSOFIA 

Malattie 
psico-

somatiche 
PIERRE - B. SCHNEIDER, 

c Pslcologla Medlca >, Fel-
trinelli. pp. 332. L. 5000. 

(g.l.) Su questa opera, che si 
rivolge al raedlcl, agli student! 
in Medlcina e soprattutto a 
chi si occupa della loro for
mazlone nelle Unlversita, Sch
neider affida al medico gene-
rico l'importante funzlone del
ta scoperta dl disturb! non 
ancora «organlzzatl» In una 
malattla e che hanno la loro 
orlglne nelle modalita del pro
cesso di formazlone psichica 
dell'individuo o nella stressan-
te realta dl ogni giomo del 
soggetto malato; 11 libra In-
tende fomire gll strumenti 
teorlcl per fare cogliere glo-
balmente al medico generico 
la ctotalita* che e flslologl-
ca e psichica Insieme. del 
pazlente che gll si rivolge per 
farsl curare. D'altra parte. 
e mol to Importante proprio 
dal punto dl vista terapeutico 
conoscere • a fondo le dina-
mlche che si stabillscono tra 
malato e medico nella norma-
lita assistenzlale e In tutta 
quella vasta gamma dl malat
tie e dl disturbl che si defl-
nlscono psicosomaticl e dl cul 
Schneider fomlsce un lungo 
elenco. . 

Questo lo Stato 
secondo Kant 

Una monografia sul maggiore illuminista napoletano: Antonio Genovesi 

IMMANUEL KANT, Lo stato 
d! dlrlllo, Editor! RiuniU. 

• pp. 201. L. 2.800.. 

PAOLA ZAM BELLI, La for
mazlone fllosoflca dl Antonio 
Genovesi, Morano ed., pp. 
Xn-951. L. 15.000.. t 

Gll Editorl Rlunitl rlstam-
pano un'lmportante antologla 
di scrittl pollticl. dl fllosofla 
della storia e del dlritto, dl 
Immanuel Kant (gia pubbll-
cala da Samona e Savelli nella 
collana «Testi dl democrazia 
moderna e del soclallsmo». 
curata da della Volpe). Que
sta edlzlone (come la pre-
cedente), si awale dl una 
bella lntroduzlone dl Nlcolao 
Merker — che ha curato an
che la traduzlone del testi — 
rlstampata recentemente an
che nel suo libra Dialettica e 
storia. 

Sono note le dlvergenze tra 
Kant e Hegel sulla concezione 
dello Stato: per Kant lo stato 
e un mezzo, per Hegel e un 
fine. « Kant — dice Hegel — 
scambla lo Stato con la so
cieta civile». Tuttavia 1 due 
filosofi sono accomunatl da 
uno scopo ben preclso: dare 
valore universale agli Inte-
ressl privati della borghesla, 
fare dl quest'ultima la a clas

se generale ». Molto oppoxtu-
namente, quindi, Merker — 
riprendendo e sviluppando 1 
temi del Rousseau e Marx di 
della Volpe — estende a Kant 
la critlca dl Marx al pro
cess! di Ipostatlzzazione in cui 
si awolge 11 penslero politico 
dl Hegel. 

Cosl, come lo Stato etlco 
dl Hegel si converte nello 
Stato prusslano, in Kant «la 
proclamata assolutezza, uni
versality e metastoriclta del 
"dlritti dell'uomo e del clt-
•tadino" si converte nel con-
tlngente, particolare e storlco 
sanzlonamento dei dlritti del
l'uomo borghese». (Merker) 
Una prova dl piu dell'lm-
portanza della politlca per 
capire fino In fondo le con-
traddizioni tra la prima Critl
ca e le opere successive in 
Kant, e il recupero dell'on-
tologia In Hegel. 

La monografia dl Paola 
Zambelll su Antonio Genovesi 
ha 11 merito Indiscutlbile dl 
affrontare un aspetto troppo 
a lungo trascurato del pen
slero del maggiore Illuminista 
napoletano. Affrontare un te
ma come la formazlone fllo
soflca di Genovesi significa 
nello stesso tempo affrontare 
11 tema — anch'esso raramen-
te trattato — della diffuslone 

della cultura Uluminlstlca in 
Italia. Molto opportunamente 
l'autrlce rlleva come all'ori-
gine del dislnteresse per 11 
penslero dl Genovesi stla 11 
gludlzlo dl Giovanni Gentile. 
che considerava 11 periodo 11-
lumlnlstico — e insieme Geno
vesi, 11 suo piu tipico rap-
presentante — come una pa 
rentesl emplristlca « fra la so-
litaria geniallta vichlana e la 
rlpresa ldeallstica» (Zambel
ll). n gludlzlo dl Gentile ha 
gravato sull'lllumlnismo Ita
liano e su Genovesi slno ai 
nostrl giorni. L'attuale muta-

. mento dl indlrlzzo — di cui 1) 
libra della Zambelll e un e-
semplo —, non pu6 che es
sere accolto con favore. 

L'indaglne della Zambelll si 
accentra in modo particolare 
attorno alia prima Autobio-
grafia (un documento di cul 
si dispone da poco tempo) e 
alia Theologia, due testi fon
damentall per la comprenslo-
ne del percorso inteliettuale dl 
Genovesi. La piima Autobio-
grafia e alcuni passi inedlti 
della Theologia, insieme alle 
relazlonl del Nunzlo apostollco 
al segretario dl Stato sulPope 
ra, sono riportatl in appen 
dice. 

a. I. p. 

Teilhard de Chardin 

II recupero 
della scienza 

TEILHARD DE CHARDIN, c L'inno dcl-
t'universo », I] Saggiatore, pp. 215. L. 2500. 

E' rlsaputo che le religion! nella loro aspl-
razione a divinlzzare la realta si scontrino 
con due presenze normalmente negative: la 
materia e 11 male. Come rlsolvere la contrad-
dizlone tra 1'eslstenza dl un Dio solo Bene e 
dl una realta da Lul emanata o creata che 
sia tanto lmperfetta da essere addirittura 
male (Male), come dal Perfetto si sceml al 
dlfettoso che pure dal Perfetto proviene e 
problema che ha tormentato l'orlente e lo 
occidente, da sempre; e uno degli scogll della 
rellgione, ossia della tesl che pone Dio come 
creatore o Ente Primo e Perfetto. 

La questione e te sue diverse soluzioni sono 
tutt'altro che materia astratta: 6 noto che 
sla pure a livello dl coscienza stravolta la 
rellgione rivela conflittl del reale. Appare 
chlaro lnfattl che una teoria che facesse 
della materia e della natura entita Imper-
fette e del tutto negative, avrebbe come 
meta una vita ascetlca, frustrata. claustrale, 
domlnata dall'ossesslone del peccato feroce 
contro la scienza e la oonoscenza del mondo: 
ostile ad ognl terrena gioia; viceversa rite-
nere che a Dio si giunge attraverso la sua 
creazlone, ossia la natura, permette II re
cupero del «materialismo» e della scienza. 

Teilhard de Chardin e fervidamente per 
questa seconda tesl; la sua Immaginazlone e 
accecata dalla luce ch'egli vede In ogni an-
golo minuto della natura, 11 suo splrito per-
ceplsce nella materia e le sue Infinite par-
ticelle la presenza divina, dalle infinite real
ta della vita egll rlsale si a Dio. alia sintesl, 
ma non trascurando le Infinite cose della 
realta ma anzl dopo averle vtssute tutte. sen-
tite tutte. amate tutte cosl come Francesco 
d'AssIsi lnneggiava a DIO dopo aver inneg-
giato alle creature di Dio. al mondo. alia 
fraternita della vita. SI comprende cosl che 
Teilhard de Chardin sla pure in una visione 
mistica e come culto dell'opera di Dio e 
della scoperta di Dio esalti la scienza, il pro
gresso. 1'evoluzlone e l'amore tra gli uomini. 
Cid che lo rende ancora sospetto a chi vede 
nella rellgione non un modo di celebrare 
Dio nella vita, dl celebrare la vita, ma dl 
opprimere In nome di Dio l'amore e 11 diritto 
a vivere. 

Antonio Sacca 

Michel Foucault 

Protagonista 
il linguaggio 

MICHEL FOUCAULT, c L'ordlne del di 
scorso», Einaudi, pp. 60. L. 500. 

Protagonista dl questa ultima opera del 
filosofo francese e 11 linguaggio. L'uomo non 
e piu detentore della parola, del discorso, ma 
e dlvenuto sua funzlone, sua varlabile (ma 
non e solo Foucault a prospettare questa 
lstanza metodologica). 

Negato l'uomo come fondatore di razlona-
llta, denunciata la maschera ideologlca della 
((Ragione storlca» e di ogni storicismo le
gato all'attivita slntetica del soggetto, ecco 
liberarsl nel campo della ricerca foucaultlana 
tutte quelle strane unita, quegli oggetti altri, 
— la morte, la follla, Hmpensato stesso —, 
cosl «different!» ed Irriducibili sia alle dia-
lettiche rassicuranti di Socrate e di Cartesio, 
che al teleologismo della dialettica negeliana. 

Nella «Nascita della clinican F. si inter-
rogava sulla unlta problematlca, tra 11 di
scorso clinico e 11 discorso critico; t ra 11 guar-
dante, il medico e 11 guardato, 11 malato. 
Nella a Storia della foltian, rlcercava un lin
guaggio che parlasse senza sdoppiarsi delta 
afollian e della «ragione a, del loro dialogo 
inter-costitutivo. senza che 11 meta linguaggio 
terroristlco della ragione fondasse ed ogget-
tivasse escludendola l'esperlenza della «non-
ragione». 

Nelle a Parole e te cosen, indagava sulle 
strutture del sapere occidentals al di la delle 
forme codificate ed Istituzlonalizzate della 
nostra cultura, del nostra colpevole etnocen-
trismo. In questo saggio-proluslone Foucault 
analizza I meccanlsmi di controllo e di esclu-
sione della parola, nelle forme Istltuzionali 
dell'interdetto: chiunque non pud parlare di 
qualsiasl cosa; del apartagen: come si fron-
tegglano ragione e follia dal medioevo attra
verso l'eta classica fino ai giorni nostrl; e 
terza forma d'esclusione quella del vero e 
del falso: partlzione storicamente determi-
nata tra Esiodo e Platone, quando il sofista 
e cacciato, dando la forma generale che e pro
pria alia nostra volonta di sapere. 

Ora c!6 che l'intera letteratura foucaul 
tiana suggerisce, paglna dopo paglna cl sem-
bra sla l'individuazlone di una struttura delle 
strutture: quella dell'escluso e dell'incluso. 
complementarltA fatale, che struttura e co-
niuga tutte le altre coppie opposizlonali esa-
mlnate: ragione/follia, sguardo medico/ma 
Iattia. filosofia/non-filosofia, detto/interdetto 
Se pot si consldera la tematica lacaniana del 
desiderio dove il soggetto del desiderio e sem
pre l'altro (consclo/inconscio), e che II discor
so di Lgvi-Strauss si regge sulla medesima 
complementarita, (non si da societa senza 
esclusi). questa «forma delle forme», tran-
storica, cl sembra fatalmente legata alia pos 
sibilita della nostra Storia e del nostra Sapere 

Lamberto Boni 

TESTI DI TEATRO: Troisi 

Uno sguardo sulPuomo 
DANTE TROISI, € Tre ttorte 
di tutres, Rhtzoli. pp. 288. 
L 4^00 

Anche in quest! testi teatra-
11 di Troisi v'e Tinevltablle 
confronto sui temi della no
stra societa — quelli di sem
pre — che to scrittore viene 
proponendo. con rinnovata 
tensione civile, nelle sue ope
re, prevalentemente di carat
tere narratlvo-saggisttco. Troi
si. del resto. non e scrittore 
« facile», di quelli usi a scrl-
vere romanzl a scadenze fls-
se. La sua e una narraUva dl 
testimonianza, filtraU attra
verso una meditatissima Intro-
spezione, dove, per cosl dire, 
11 «dares e cavere» tengono 
eguale Importanza e misura, 
spesso. con un irrisolto, virile 
tormento. Ne Troisi e scritto
re che rtcorra al faclll «ef-
fetti». La sua scrittura e 11m-
pida, 11 discorso e essenziale. 
pur nella complessa tematica 
che vl e aottesa. 

Della sua vena dl moraltsta 
si era avuta prova sin dal suo 
primo libra (L'ulivo nella tab-
bio, Macchla. 1961). II Diario 
di un giudice (Einaudi. 1955), 
pol, rlbadl le premesse lnl«la-
11: esigeroa dl offrlre una te
stimonianza che cercasae, nel 
coacervo dl alcune vlcende 
umane eJbbaMiim emWematl-

che. una ragione dl vita, non 
inflciata da soluzioni acqulsl-
te. E Troisi, appunto, ha sem
pre fissato lo sguardo su rea-
11 vlcende umane, e non per 
costruire ipotetlche finzionl 
letterarie, accattivantl nella 
loro indeterminatezza. 

Ma Troisi, che voleva ren-
dere piu espllcita la solitudi-
ne, non • misteriosa» ne 
• fantastical, dei suol perso
naggi pensava glA al teatro. 
Scrlsse. nel 1957. Chiamata in 
giudizio, che la rlvlsta « Sipa-
rio» pubblicd nel 1960. dopo 
11 veto della censura. 

Ora, questa commedla vie
ne raccolta In volume, con 
tl vizio dell'innocenza (che 
presenta 1 motivi di un con 
trasto. non solo generazionale, 
fra padri e figli) e la recen-
ttasima 71 frutto dell'albero 
(su una vocazione di essere 
prete e giudice nello stesso 
tempo) Intanto. 11 teatro di 
Troisi reslste bene anche ad 
una occasional lettura. Certo, 
1 conflittl che asslllano I pro
tagonist! dl queste tre com-
medle sono prevalentemente 
vissutl. e con flnezza pslcolo-
glca, alllntemo delle cosclen-
ze, come per una predestlnata 
vocazione, e non sempre emer-
gono da oggettlve risultanse 
dlalettlcbe. 

Oooorre dire, pert, che • 

Troisi preme, soprattutto. che 
t protagonist! di queste com-
medle trovino un significato 
ben preclso alia loro pena di 
vivere: hanno una certa aspl-
razione alia purezza, ma non 
come fuga dal mondo, dove 
pure non vl e giustizia. Sic-
che, 1 personaggi si muovono 
fra 1 due poll di questa con-
traddizione, che noi riteniamo 
tale: da un lato, una vicenda 
umana, certamente credibile 
e tipica di una situazlone og-
gettiva, condotta in interiore 
hominis e 11 mondo diversa-
mente credibile, politicamente 
strutturato. della realta effet-
tuale. In questo senso, e tipi
ca la sltuazione del militante 
comunista dl Chiamata in giu
dizio: piu che 11 dui gente dl 
un partito operalo, e un uomo 
che accetta, sin dal primo 
istante, un legame puramente 
istintuale con 11 mondo degli 
oppress!, spinto da un roman-
tlco desiderio dl raddrlzzare 
tort! e lnglustizle e quindi, 
alia fine, incapace di indlvl-
duare la vera condizione pro-
letaria, glusto per una sua 
tendenca alia mitizzazlone — 
che e un fenomeno. e vero, 
abbastanza diffuse 

Nino Romao 

Poesia d'oggi 

Le cose 
crollate 

ilOVANNI CAZZADOR. 
t Cose crollate », Rebefla-
to. pp. 45. L. 1000. 

<a.b.) — Cazzador, venU-
ctnquenne maestro element*-
re, ha raccolto In questo vo-
lumetto edito da Blno Rebel-
lato, 42 poesle. composte nel 
1969-70. Sono poesie molto 
< interne ». quasi intlme. Rac-
contano fatti privati, persona-
II deU'autore senza mai giun-
gere ad una decantazione ta 
le che le faccia assumere un 
valore piu generale. valido per 
altri. Una visione teira della 
vita — molte sono le morti. 
di anlmall, di fiori. in queste 
poesle — e 11 fllo condut-
tore di questa raccolta, in Ml 
le cose mlgliori cl sembraca 
le ultlme. 


