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RICERCHE SULLA LINGUISTICA 

Le scienze umane 
in Unione Sovietica 
In prima edizione mondiale, presso Einaudi, una raccolta di conlributi originali 

di scienziati di allissimo livedo alle recenti discussioni feoriche e metodologiche 

« Rlcerche semiotlcho. Nuo-
ve lendenze delle scienze 
umane nell'URSS », a cura di 
Ju r i j Lot man v Boris A. 
Uspenskij. Einaudi. paginc 
X X V I I + 470. L. 8.000. 

Quando in Italia sono sta
te tradotte e diffuse le prin-
cipali opere del formalismo 
russo degli anni '20, in Unio
ne Sovietica fioriva gia una 
nuova scuola di studi lettera-
ri, linguistici, antropologici, 
che neH'ambito della teona 
generale dei segni (semiotica o 
semiologia) si richiamava fra 
l'altro anche a quella espe-
rienza. Dopo una ventata di 
Jnteresse che ha visto il cul-
mine nel 1069 con l'edizione 
presso Bompianl dell'impor-
tante antologia / sistemi di se

gni e lo strutturalismo sovie-
tico a cura di Remo Faccani 
e Umberto Eco. su queste 
nuove direzioni d'lndagine 
era praticamente sceso il si-
lenzio. 

Ora Einaudi. con un nuovo 
tipo di esperienza editoriale 
cui bisogna augurare largo se-
guito, presenta in prima edi
zione mondiale una raccolta 
composta appositamente di 
contribnti originali di semio-
tici sovietici. Essa compren 
de un'introduzione di Jurij 
M. Ix)tman e Boris A. Uspen-
skij, e 15 articoli divlsi in 
sei sezioni: Semiotica della 
cultura; II folclore come si-
sterna segnico; II mito come 
sistema segnico; Semiotica e 
poetica; La struttura del te-
sto; L'arte come linguaggio; 

SCRITTORI STRANIERI 

Bek: il male 
simbolico 

ALEKSANDR BEK, « La nuo
va nomina », Gar*anti . pa
ginc 292. L. 3.200. 

Lo storico della letteratura 
russa un giorno dovra osser-
vare in un'unica prospettiva 
alcune opere narrative non 
comuni che. scritte m vario 
tempo, apparvero o sarebbe 
ro dovute apparire, tra la li
ne degli anni cinquanta e la 
prima meta del decenmo suc-
cessivo. E il fatto che tali 
opere per lo piu abbiano do-
vuto vedere la luce soltaiito 
fuori del paese in cui e per 
cui furono scritte non costi-
tuisce. naturalmente, un dato 
di cronaca. ma rispecchia e 
illumina il processo letterario 
e sociale all'interno del qua
le si sono formate. Pensiamo 
al «Dottor Zhivago» di Pa
sternak, al «Maestro e Mar-
gherita » di Bulgakov, al « Re-
parto cancro» di Solzhenitsyn. 
Non si pud risolvere in que-
sti tre nomi il travaglio del
la letteratura russa sovietica 
di tutto un periodo. Ma nep-
pure si pud negare che que-
sti tre romanzi sovrastino una 
feconda attivita minore di nar-
ratori, talora non privi di 
doti. Un'epoca che ancora e 
nella memoria. quando non 
e ancora una realta, viene 
scavata come un'Atiantide nel-
le sue viscere da alcuni suoi 
eccentrici ma penetranti abi-
tatori: e l'epoca che restera 
legata al nome di Stalin, olfu-
scando il periodo che imme-
diatamente la precede e la 
segue. 

II carattere fantastico della 
vita dell'eta staliniana e reso 
da Bulgakov in modo di-
retto e manifesto, cosi come 
g!i appariva dal suo punto 
di vista, provvisto di ottimi 
privilegi. In Pasternak e la 
dialettica del poeta e del ri-
voluzionario che si svolge Ii-
ricamente, dopo che la figura 
del poeta — nella poesia pa-
sternakiana — era stata come 
in soggezione di fronte a quel
la del rivoiuzionario e dopo 
che il rivoluzionario si era 
trasformato. agli occhi di Pa. 
sternak. nel suo opposto e 
nell'opposto della poesia. in-
tesa come anticipazione di una 
liberata umanita. Con Solzhe
nitsyn. rispetto a Bulgakov 
e Pasternak, si ripete un fe-
nomeno che in termini storico-
letterari potremmo chiamare 
11 passaggio dal romanticismo 
a! realismo: il meccanismo se-
greto della vita sociale viene 
scoperto attraverso le sue ma-

Cosa si legge all'estero 

In Jugoslavia 
contro 

la guerra 
BORA CIOSIC: « Zasto smo 
se bori l i » (Perche ahhia-
mo comhattuto) Belgrade 

(a. b.) Una contraddizione 
ft possibils rilevare nella pro-
duzione letterana jugos:ava, 
Da una parte fioriscono ro
manzi. memorie. nevocazioni 
che sono una esaltazione pe-
dazogica della lotta di hbe-
razione nazior.ale e della guer
ra contro rinvasore naz;sta 
e fascista. dall'altra si afTer-
mano autori integraimente 
pacifisti. obiett/tri di coscien-
Ka. Guerra anti fascista come 
matrice di unita dei popoli 
'ugoslavi e dei sentimenti di 
liberta e di indipendenza; pa 
cifismo. come negazione del
la validita di ogni vio^enza. 
recupero dell'uomo e della 
sua digmta. Bora Ciosic. uno 
dei piu noti autori jueosiavi 
di oggi, scrive di gu*»rra. 
odiando la guerra. 

II suo nuovo romanzo 
(« Perche abbiamo combauu 
to») si pud ritenere parte di 
un ciclo iniziato nel 1966 con 
l.i pubblicazione di «Racoon-
tl di mestieri» e continuato 
r.el 1969 con «II ruolo della 
mia famiglia nella r:\oluzio-
r.e mondiale» I prot.igonnti 
sono gli stessi. cosi come gl: 
firgomenti. gli obiettivi. io 
stile. Ma in questo libra, an 
cora megho che nei prece 
dentl. Ciosic analizza l'uomo. 
Li natura umana. in quel ro 
vesciamento di ogni valore 
umano rappresentato dalla 
guerra. L'ironia. una iron'a 
amara flno ad essere crudelc. 
ft l'arma con la quale Ciosic 
filstrugge i miti c svuota le 
togvmde. 

nifestazioni concrete, le quail 
pero sono offerte in modo 
tale che il lettore. pur rico-
noscendo in esse la vita vera, 
non vi riconosce 1'ideale che 
tale vita, nelle sue autodescri-
zioni ideologiche, asserisce co
me gia incarnato: nel caso 
nostro. il sociahsmo. Si tratte-
rebbe quindi di un realismo 
veramente socialista. poiche 
fa sent! re I'assenza di quei-
1'ideale storico, senza contrap-
porne un altro antitetico. e 
scandagha lucidamente il si
stema di leggi e forze cne 
agiscono nel profondo della 
societa e che si mamfestano 
alia superficie. Ma l'espressio 
ne «realismo socialista > ha 
una storia e un signilicato 
troppo determinanti per poter 
essere usata nuovamente. Se 
in Pasternak e in Bulgakov 
l'eroe era l'intellettuale e il 
poeta, che difende la propria 
esistenza privata (lirica) con
tro una falsa socializzazione 
e in nome di un'autentica 
lanche se solo spintuale) uni
versal is , in Solzhenitsyn lo 
eroe e l'individuo gia socializ-
zato, che prende coscienza 
della propria natura sociale 
autentica e quindi delle for
me mistificate e reificate in 
cui i rapporti sociali si rea* 
lizzano e ideologicamente si 
interiorizzano. 

In quesia serie di opere, 
che danno una dimensione 
complessa e nuova del mon-
do sovietico. non si dovrebbe 
esitare a mettere. collocan-
dolo accanto al «Reparto 
cancro» solzhenitsyniano, il 
romanzo « La nuova nomina » 
di Aleksandr Bek. l'autore del
la « Strada di Volokolamsk ». 
scomparso lanno scorso. Non 
e un caso che 1'immagine di 
un male orribile. che distrug-
ge tessuti e linfe e prosciu-
ga segretamente la vita, ricor-
ra in entrambi i romanzi. An
che il titoio originariamente 
pensato da Bek per il suo ro
manzo aveva una connota-
zione medica: «Cartella clini-
ca n. 2277». Poi il cancro ri-
mase soltanto nella vicenda 
del protagomsta. Onisimov. 
ministro deil 'Industna metal-
lurgica negli anni staliniani. 
Quale e il male simbolico. dia-
gnosticato in questo romanzo. 
che dove,-a essere pubblicato 
nel 1966 nella rivista lettera-
ria sovietica « Novyj Mir ». al-
lora ancora diretta da Tvar-
dovskij. e che invece usci. in 
ru.-v=o. rra fuori dell'URSS. nel 
1971 e ora commcia ad appa
rire in traduzioni? 

Come gli altri romanzi so-
pra ricordati. «La nuova no
mina » non e mimmamente 
un Iibello: lo spirito critico 
che lo anima e troppo severo 
e controllato per risolvere 
una realta storica densa e 
complicata in un verdetto 
astratto. Ma proprio perche 
la volonta dello scrittore e 
quella di capire e approron-
dire. dalla sua prosa precisa 
e nuda nasce un giudizio im 
pietoso. Onisimov non e un 
piccolo burocrate servile e 
dopp:o: e una ingente perso 
nalita asservita a quella in-
f:nitamente p:u grande del 
Padrone, e cosi totalmente in
sert ta nel gigantesco meccani
smo politico e produtt:vo da 
non avere piu unaitra vita 
(privata) rispetto a quella 
(pubb!:ca e insieme riserva 
ta) che lo assorbe. proscin 
gandone Tumanita. U privile-
gio economico e un mompnto 
di secondo piano rispetto a 
questa storica alienaz:one. cui 
sembra sfuggire in un'assurda 
autocratica grandezza solo il 
primo motore. Stalin stesso. 
del resto visto non senza iro-
n:a Solo un tono di asciutta 
cronara poteva permettere di 
risDettare forma!mente la fer-
rea struttura del vert ice di 
potere dell'eta stal'niana. quel 
la sua razionalita apoarente 
che So!7henit^*n. in una pro 
spettiva dal basso, vede nella 
sun reale irrazionalita. E solo 
quando e rieettato daili insra 
naegi di quella struttura. Onisi 
mov. d"vastato dal male e ro-
so anche dalla rif!ess:one del 
la coscienza. e diventa indi 
viduo privato non contranoo 
sfo ma ^emolic'mente s t i r 
cato i i l sistemi sociale che 
ha «*mpre >ervfto devotamen 
te Ix) st*'s«;o tono d; cronaca 
toglie nero al hbro d' B^k 
!a possibility d- una prosoet 
t;va ?ul!o svilnopo inf:nito del 
la vita socale e individual 
quella prosp?ttiva proronda 
che. in modi diverst. I roman
zi di Pasternak, di Bulgakov. 
di Solzhenitsvn rendevano In-
quictante e viva. 

Vittorio Strada 

Dall'archivio della semiotica 
russa. Se quesfultima e partl-
colarmente importante perche 
vi si traccia la storia delle rl
cerche sovietiche ad onenta-
mento strutturale nella lol-
clonstica. nella metrica e nel
la semiotica, anche le altre 
presentano lavori di studiosi 
di altissimo livello. molti gia 
ben noti anche da noi (Propp, 
Bogatyrev. Ivanov, Toporov, 
Segal. Meletinskij, ecc), sugll 
argomenti al centro delle re
centi discussioni teoriche e 
metodologiche: dalla fiaba al
le opere narrative e ligurati-
ve, al teatro popolare. 

La semiotica, che ha trova-
to nella Imguistica la sua dl-
sciplina modello, considera i 
suoi oggetti come segni, cioe 
associazioni di un significan-
te e un signiflcato che acqui-
stano valore dalfinsieme dei 
rapporti in cui sono inseri-
ti. Cio che carattenzza le ri-
cerche semiotiche e quindi 11 
tentativo di considerare or-
ganicamente, come totalita. I 
fenomeni che studia. metten-
do in rapporto l'uno con l'al
tro elementi che a prima vi
sta sembrerebbero slegati e 
mostrando casi che cosa vo-
gliono dire e che funzione 
svolgono nel complesso dl cui 
fanno parte. 

Toporov, per esempio. rl-
conduce una serie di opposi-
zioni concettuali sparse in di
verse culture alia concezione 
cosmologica dell'« albero uni
versale)); Propp delinisce la 
nozione di «fiaba cumulati-
va » e riconduce ad essa una 
serie di tipi altrimenti isola
te Civ'jan studia il modo in 
cui ci si comporta all'inizio 
e alia fine di un'occasione ce-
rimoniale (salutare. rendere 
servigi. ecc ) cercando delle co-
stanti in una massa eteroge-
nea di materiali. 

Siccome l'insegnamento sco-
lastico cui siamo abituati b 
istituzionalmente riservato a 
discipline che non trovano al-
cuna applicazione nella vita 
quotidiana e impartito In for
me rigide e astratte (da gre-
co a trigonometria. compre-
se letteratura e storia). vie
ne da pensare che le cose che 
facciamo tutti i giorni non 
hanno regole. Non e cosi: bi
sogna Imparare a camminare. 
a mangiare, a raccontare, a 

comportarsi con gli altri, e tut-
te queste cose le facciamo 
sempre in un certo modo sto-
ricamente e socialmente de-
terminato. 

Non e senza importanza la 
scelta se lasciare ad un ap-
prendimento silenzioso, imi-
tativo e spontaneo certe co-
noscenze. o fame invece og-
getto di insegnamento cano-
nizzato ed esplicito. Nel pri-
mo caso le «strut ture» en-
tro cui ci si muove resteran-
no a livello di ideologia. non 
se ne prendera coscienza. si 
pensera che quello e non un 
modo di raccontare o di ve
dere il mondo. ma « il » rac 
conto o «la » visione natura-
le. Nel secondo caso si pone 
il problema di qual e il rap 
porto tra lo studioso che espli-
cita le resole soggiacenti. 1'au 
torita che le sancisce e la 
massa che le vive. 

Purtroppo questi problem! 
(che sono affrontati esplicita-
mente nell'ottimo lavoro di 
P Bourdieu. Esquisse d'une 
thiorie de la pratique. Droz 
1972) non affiorano con net-
tezza nei saggi raccolti in que
sta antologia. dedicati piut-

tosto ad ind'viduare sistemi in. 
consci che a chiedersi perche 
restino tali. Se questo e ac-
cettabile negli articoli su ar 
eomenti piu specifici. dove la 
ma>sa dei risultati nuovj ed 
important) e cons ide re vole. 
non lo e piu nei tentativi di 
riflessione piu propnampnte 
teorica. 

Daniele Gambarara 

STORIA 

II movimento 
operaio 
inglese 

Saggi di imporlanli studiosi brilannici e una sfimolanfe 
documenlazione costiluiscono questo interessante libro 

Monografia di Carroll 
Una ricchlssima monografia deH'opera pittorica di Robert 

Carroll e questa, che Dario Mlcacchi ha curato per 1 tipl 
dell'edltore Beniamino Caruccl e che esce ora nelle librerle. 
I! testo, puntuale e penetrante, di Micacchl «II llrismo visio-
nario di R. Carroll» 6 seguito da quelll dl William Demby. 
Carlo Grignanl e Roberto Cantlni; un breve saggio il primo. 
due testl poetic! gli altri. II volume offre una dense icono-
grafia (59 tavole a colorl e 135 illustrazloni In bianco e nero) 
del pittore. operante a Roma da 10 anni. II prezzo del volume 
6 di L. 16.000. (Nella foto: «// meteoriten, un dipinto del 1972). 

« Le origin! del movimento 
operaio Inglese. 1815-1848», 
a cura di Edoardo Grendi. 
Laterza. pagg. XLV4 249. 
L . l.aoo. 

H periodo cul si rlferlsce 
questa raccolta dl document! 
e testl critici e cronologica-
mente precisato fra il 1815 ed 
il 1848. Esclude percid un ti
po di ricerca « antlquarla » o 
dei « precorrimentl » (antlcl-
pazioni) e. d'altra parte, esclu
de anche quasi tutt<» le « da 
te classiche » delle originl del
le principali istitu/ioni attuali. 
del movimento operaio Ingle
se, che sono posteriori. In 
che senso. allora, e significa-
tivo? «Se nol quallflchiamo 
(...) 11 sistema ne! termini 
dell'accumulazlone. dell'lncre* 
mento del capltale fisso o an
che della generallzzazione del-
l'economia di mercato — rl-
sponde Edoardo Grendi nel
la sua densa introduzlone — 
il periodo 1825/30 - 1850 ci 
appare come il periodo critico 
decisivo. Questa conslderazio 
ne e rlferita alia espanslone 
del sistema dl fabbrica e al'.a 
crescente interdlpendenza del 
fenomeni economlcl che sostt-

In libreria 

ANTROPOLOGIA 

Le colpe delPOccidente 
Due filoni nel recente studio di Leclerc - riflessione critica dei 
delilti e dei rimorsi dell'imperialismo rispetto ai popoli «colo-

nizzati» e indagine suirimpatto fra le diverse culture 

suo passato sia alle sue pro-
spettive future nel rapporto 
col fenomeno coloniale e neo-
coloniale, vaglia i van mod! 
in cui l'uomo pud organizza-
re la sua sopravvivenza at
traverso forme culturali diver
se, ricalcando l'attitudine ver
so i popoli diversi da quelli 
europei proprio dei philoso-
phes del '700. E cio m parte 
spiega la valutazione positiva 
cne egh da delle ncerche et-
nologiche del secoio illumini-
sta vedendo in esse la matri
ce di un'antropologia progres-
sista rispetto a un mterpreta-
zione piu conservatnee che 
ne colloca la nascita nella se-
conda meta dell'800. E* luo-
go comune ritenere che il mi
to del buon selvaggio aitro 
non losse che la chiave di let-
tura con cui gli ideologi della 
borghesia rivoluzionar .-. fran-
cese criticavano lo stato as-
soluto. Una osservazione que
sta che si attaglia anche a n-
cercatori come Leclerc; la 
cui riflessione sullantropolo-
gia diventa la chiave di let-
tura critica dello stesso occi-
dente, dei suoi delitti e dei 
suoi rimorsi. La- professione 
deirantropologo k avvertita 
quasi come una vocazione. In 
«Tristi tropici» cosi Levi 
Strauss espnme il disagio 
deirantropologo: «Se rexci-
dente ha prodotto degli etno-
grafi e perche un cocente ri-
morso doveva tormentarlo, 
obbligandolo a confrontare la 
sua immagine a quella di so
cieta diverse, nella speranza 
di vedervi riflesse le stesse 
tare o di averne un aiuto per 
spiega rsi come le proprie si 
fossero sviluppate>. 

L'altro grande filone che 
costituisce la struttura intor-
no a cut si organizza la ma
teria del libro e il concetto 
di «situazione coloniale» 
quale e stato elaborato da 
G. Baiandier negli anni cin
quanta: lo studio dell'impat-
to tra due culture diverse de-
ve essere condotto conside-
rando soprattutto le dinami-
che particolan che derivano 
dalla condizione storica spe
cif ica del rapporto tra colo
nialist! e colomzzati. In que
sta prospettiva Leclerc pren
de in esame le vane scuoie 
nel Ioro succedersi cronologi-
co, l'evoluzionismo, il funzio 
nalismo. il relativismo cu:tu 
rale. etc.. fmo all'antropologia 
del terzo mondo. le opere di 

MICHELE MAGNO, c Lotle sociaii e politiche a Manfredoniat Kenyatt-a e di Diop. mdican-

GERARD LECLERC, «An -
Iropologia e colonialismo», 
Iaca Book. pp. 216. L. 2.000. 
a Antropologia e Coloniali

smo » di Leclerc si colloca 
tra quei due poli della di-
scussione antropologica fran-
cese, a confronto con la deco-
lonizzazione, costituitl da 
« Depossession du monde » di 
Berque e da «La pace bian-
jcayy di Jaulin. pubbllcati n-
spettivamente nel 1964 e nel 
1970. 

Di fronte alia trasformazio-
ne del terzo mondo da og-
getto di sfruttamento e mate-
riale di studio a protagoni-
sta di storia. questi autori ri-
flettono mtorno all'antropolo
gia sotto lo stimolo del sen
so di « col pa dell'occidente » 
che ha come risvolto sul piano 
personale. quotidiano. il fa-
stidio esistenziale che questa 
civilta sempre piu inadatta 
all'uomo provoca. Questo di-
battito. in breve, si interro-
ga se realmente si sia di fron
te a una svolta storica dove 
le culture non occidental! n-
trovino una Ioro autonomia 
e quindi a una possibile plu
rality di culture coesistenti in 
un mondo decentrato (Ber
que) o se invece il processo 
di indipendenza di questi pae 
si non sia altro che una nuo
va politica dove il processo di 
acculturazione di queste na-
zioni da parte della cultura oc-
cidentale venga ora condotto 
attraverso la mediazione del
le classi dirigenti autoctone 
(Jaulin). 

In questo quadro Leclerc 
ripensa airantropologia. sia al 

INDAGINI SOCIOPOLITICHE 

Le lotte 
di Manfredonia 
Ricosfruife da Michele Magno le fappe del movimento brae-
ciantile e contadino dagli inizi del secoio al fascismo 

(f ino al fascismo) », CESP. pp. 174. L 2 000. 

//. {.; Nel maggio del 1902 a Manfredoma i braccianti. 
capeggiati da Colamaria del Vecchio. scendono per la prima 
voiia in sciopero conquistando un patio sindacale a destmato 
a determinare una svolta nei rapporti tra padronato e pro-
2e;anato» Alio sciopero i braccianti arnvano quando e ap-
pena avviato il lavoro di costruzione delle prime leghe con-
tadine ed operaie di resistenza e. sempre nei 1902. delle 
prime cooperative proletarie. Si delineano cosi alcune delle 
carattenstiche di organizzazione e di lotta del movimento 
contadino e bracciantile di questo centro pugliese. dove la 
viclenza armata fascista inoontro notevoh resistenze. 

Le tappe di questo movimento vengono ripercorse da 
Michele Magno. che rica=»truLsce dettasliatamente lo svolgi-
mtnto della lotta sociale e politica a Manfredonia dagli 
iniz: dei secoio fino al'.'avvento del fascismo. dalla celebra 
zione del 1" maggio per la prima volta nel 1904. alia attiva 
partecipazione dei braccianti di Manfredonia alle lotte degli 
ann: del primo decennio del secoio per i contratti sindacali. 
ma anche per I'occupazione e Vimpoi}ibiIe di manodopera. 
fino alia resistenza aU'assalto fascista del 2 aprile del '22. 

L'avvento della dittatura. con i! suo corollario di violenza 
contro le leghe e le camere del lavoro. non blocco a Man
fredonia lo spirito di lotta e di ri volta. II 26 aprile del '32. 
due comumsti <nel "21 era stata costituita la sezione del 
PCI e fino al 1927 era stata regolarmente data la tessera 
agli iscrittl). Francesco Paolo Campo e Francesco Paolo 
Rucher davanti alia sezione del combattenti, scrlvono a mano 
un manifesto a La dlsoccupazione infuria, il pan ci manca, 
lavoratorl non siete stanch!?». 

U libro dl Magno 6 corredato da alcune fotograne dl diri
genti politic! e di manlfestazioni deU'epoca, nonche da 
alcuni documentl InedlU. 

do i ne^si Ira lo sviluppo di 
questa disciplina e il modili-
carsi degh equilibri nella po-
litica coloma.e: cost che ne 
viene una messa a punto del
le responsabilita dell'antropo 
logia. Vi e pero giustamente 
sottolineata la funzione di en 
tica. piu o me no mamfesta. 
che essa ha s vol to verso la 
prassi coloniale. e come pro
prio percio sia stata uno dei 
principali strumenti per il ri-
dimensionamento auto critico 
della civilta oecidentaie e per 
1'apertura ai valori di altri 
modi di essere. 

L'antropologia. dice Leclerc. 
e sorta sul terreno del capi-
talismo nella sua fase impe-
rial is ta Ma proprio per una 
piu equa ripartizione deile 
sue responsabilita e una sua 
piu piena comprensione e da 
parsgonare alle altre scienze 
umane della sua epoca. alia 
stessa filosofia e al suo con
cetto di occidente. ed infine 
alia politica elaborata dalla Se 
conda Intemazionale nel con
front! del terzo mondo. co
si profondamente contagiata 
dall'errore etnocentrico. 

Fra le ristampe 

Morte a Roma 
Gli Editorl Rluniti ristam-

pano in questi giorni due li
bri notissimi e per ragioni di
verse important!. II primo e 
il « Dizionario delle religion! » 
(pp. 475. L. 1800) di Alfred 
Bertholet. docente di teologia, 
esegeta biblico e storico delle 
religioni, autore di numerosi 
studi sul Vecchio Testamento 
e di varie opere di divulga-
zione ad alto livello di testl 
storico-religiosi. «Ogni para-
gone tra questo Dizionario 
— avverte Ambrogio Donini 
nella prefazione — e le gran-
di enciclopedie, come quella 
dello Hastings o la Pauly-Wis-
sowa. e ovviamente impropo-
nibile; ma dare al pubblico 
italiano una serie di informa-
zioni oneste e accurate preci-
sazioni storiche sulle grand! 
religioni, sui Ioro fondatori, 
sui Ioro riti. sulla teologia e 
sulla letteratura sacra cui es
se si ispirano e alle quali han
no affidato il Ioro messaggio, 
non e cosa da poco». 

L'altro libro, «Morte a Ro
man di Robert Katz (pp. 273. 
L. 1500) e la drammatica cro
naca dell'attacco dei partigia-
ni contro una colonna di SS 
in via Rasella e del massacro 
delle Fosse Ardeatine. 

tulscono alia tradlzionale pa-
tologla clcllca del raccolti la 
piii moderna patologla del ci
clo industriale ». 

Nell'arco preso in esame. 11 
problema era dl « trasfor-
mare una popolazione Indiffe-
rente al tempo (o con una 
dlversa sensibillta per il tem
po) in un'altra cosciente del 
tempo quale era richiesta dal
la pioduzione di fabbrica e dal
la generalizzazione del regi
me di contratto ». La sempli-
ce costrizione — «che pure 
ha un ruolo dl prlvilegio nel
la genesl del sistema Indu
striale » — non era sufficien-
te per questo. Valori indlvl-
clualistici « piu positivi » dove-
vano dunque essere sviluppa-
ti « nel quadro della netta di-
stinzione creata dal nuovo si
stema fra lavoro e vita asso-
ciata ». sostituendo I costuml 
dell'eta precedente («la ri-
creazione sensuale del tempo 
libero, gli innumerevoli gio-
chi collettivl, 1 combattlmentl 
dei galli e le gargantuesche 
bevute. In generale la pura 
gioia del presente. il mondo 
dell'avventura, il mondo di 
Tom Jones») mediante « un 
grandioso processo di adatta-
mento culturale all'etica so
ciale del capitalismo Indu
striale ». 

Una influenza profonda, In 
tale processo. ebbero la «ri-
nascita evangellca » e, in par-
ticolare. quella «branca dl 
puritanesimo popolare che e 
nota sotto il nome di Metodi-
smo ». Agli interrogativi « :n-
quietanti » e « moderni » sul 
perche 1'adattamento della po
polazione si sia potuto realiz-
zare e la trasformazione so
ciale non abbia invece provo-
cato una rivoluzione. alcu
ni studiosi (come E. Halevy 
e E. Thompson) hanno anzi 
risposto — e si tratta di una 
tesi importante, anche se og-
getto di discussione. per la 
sua unilateralita. da parte di 
altri storici, come E.J. Hob-
sbawm — Indicando un nes-
so determinante fra diffusione 
del Metodismo e mancata ri
voluzione. Risulta. d'altronde, 
indubbio 11 legame, anche a 
livello associative fra l'« emo-
tiva » esperienza religiosa po
polare — oscillante fra i poli 
della rivolta « chiliastica » per 
il ritorno alle origini del cri-
stianesimo e della rassegna-
zione « quietistica » (poi ripie-
gata In concezionl corporati
ve) — sul terreno sociale 
«sconvolto dalla rivoluzione 
industriale» ed il a nuovo» 
movimento operaio. 

Un approccio stimolante a 
questa problematica viene dai 
documenti (Democratici e rea-
zione. La cospirazione ope-
raia. La lotta sindacale. II 
radicalismo politico. La lotta 
<( economica ». Radicalismo e 
Cartismo, Le nuove istituzio-
ni) e dai saggi — di W.W. Ro-
stow. E.J. Hobsbawm (II Me
todismo e la minaccia rivo-
luzionaria in Inghilterra - I 
distruttori di macchine). W.H. 
Oliver (La fase delle borse 
del lavoro nel movimento coo-
perativista). A. Briggs (Ca-
ratteristiche regionali del Car
tismo • Significato nazionale 
del Cartismo). N.J. Smelser 
(La divisione del lavoro nella 
famiglia cotoniera). H.A. Tur
ner (I caratteri delle prime 
Unions) - raccolti in questo 
libro. 

Mario Ronchi 

L'eclettismo di Piaget 

AA.VV., t j e a n Plage! e le 
scienze sociali », La Nuova 
Italia, pp. 216, L. 2.600. 

(e. s.) A sette anni dall'edl-
zlone originale esce oggl am-
pliata in italiano questa rac
colta dl saggi, scritti da un 
gruppo dl esperti ne! singoli 
settori, sul contrlbuto, molto 
spesso fondamentale, fornito 
da Jean Piaget alle scienze 
sociali. 

E' particolarmente slgnlflca-
tivo che studiosi di discipline 
sostanzialmente diverse, sep-
pure gravitanti nell'ambito 
della stessa « area » scientifl-
ca, abbiano potuto esprimere, 
attraverso un libro che possia-
mo senz'altro definlre unltarlo 
sotto un punto di vista logi-
co, la Ioro «oplnlone» (nel 
senso seientiftco del termine) 
suH'opera del grande psicolo-
go svizzero. 

Sono senza dubbio assal po 
chl gli studiosi al quali po-
trebbe essere 'ledicata un'ope-
ra di questo tioo. Jean Pia
get non puo infattl essere de-
finlto tout court uno pslco-
logo, seppure dl livello inter-
nazionale, dimenticando che 
egll, nell'arco di una lunga e 
straordinarlamente prolifica 
attivita scientifica, si e occu-
pato d! sociologia, logica, lin-
guistica, pedagogia, filosofia, 
ecc. II suo interessamento al
le singole scienze non e mai 
stato casuale, da dilettante, 
ma ad ognuna ha saputo ap-
portare un contrlbuto origi
nale, dando spesso impulso ad 
innovazioni fondamentali. 

Non a caso 11 libro si con
clude con una autobiografia, 
in cui l'A. sintetizza, in modo 
quanto mai chiaro, la com-
plessita e la molteplicita del
la sua opera di studioso. 

Attualita del Medioevo 

WALTER ULLMAN « Prin-
cipl di governo e politica nel 
Medioevo», 11 Mulinu, pp. 
415, L. 5.000. 

(g. be.) - Esiste uno sviluppo 
delle istltuzioni staccato dal 
contesto storico e sociale en* 
tro cui esse si sviluppano? 
Certo che no, almeno nella 
pratica. Tuttavia uno studio 
dei modi e degli strumenti di 
governo puo essere ugualmen-
te utile se non altro perche ci 
da la possibilita di cogliere 
quanto vive ancora oggi delle 
antiche sovrastrutture. 

E' il caso di questo libro di 
Walter Ullman, studioso au-
striaco trasferitosi in Inghil-
terra. che si pone apertamen-
te l'obiettivo di cogliere le 
istituzioni medioevah (.Chiesa, 
monarchia teocratica, monar-
chia feudale, associazionismo 
corporativo e comunale) nel i 
Ioro muoversi autonomo, con 
lo studio dall'interno della 
morfologia del principio di au-
torita che importanza cosi cru-
ciale ebbe nell'Europa del co-
siddetti «secoli bui ». L'auto
re distingue tre forme di go
verno: la papale, la monar-
chica e la popolare. La for
ma monarchica ha due va
riant!: quella teocratica. che 

si sviluppo soprattutto in Fran-
cia. e quella feudale (con 11 
controllo dei vassal 11 sul re) 
che trovo la sua sede in In-
ghilterra. Alia base dell'evolu-
zione di queste tre forme sta 
— molto idealisticamente — 

ni della sovranita, diametral-
mente opposte fra di Ioro. 
Una e la concezione «ascen-
dente» del governo per la 
quale il potere dl creare la 
legge e attribuito alia comu-
nita o al populus (comunita o 
populus c anche l'assemblea 
dei baroni feudali, oltre che 
l'assemblea comunale cittadi-
na); l'altra e la concezione 
«discendente», secondo la 
quale l'autorita promana dal-
l'alto, deriva da Dio. Da que
sta ultima non puo nascere 
l'idea di rappresentanza, co
me dalla prima, ma solo quel
la di un potere delegato o de 
rivato sotto la forma di una 
funzione specifica conferita 
dalla divinita. La tesi «di
scendente i) trova la sua 
espressione piu pura nel go
verno papale. 

Le ombre deU'impostazione 
dello Ullman sono tutte date 
da una indagine solo forma-
le delle istituzioni, scollegate 
dal Ioro retroterra sociale. Le 
luci in alcuni contributi, non 
sottovalutabili, ad una mag 
giore conoscenza del pensiero 
medioevale specialmente per 
quanto riguarda il realismo 
aristotelico anche nella sua 
interpretazione tomistica. In
teressante la concluslone, che 
la vita moderna, in materia 
di principi di governo, non e 
affatto cosi moderna come si 
sarebbe inclini a pensare. per
che nella nostra societa «si 
possono scorgere piu che sem-
plicl tracce e reminiscenze 

la dialettica di due concezio- i della mentalita medioevale». 

II racconto dei virus 

HELENA CURTIS: «l virus», 
Zanichelli. pp. 216. L. 1.600. 

U.m.) — Uscito in edizione 
inglese nel '65, appare solo ora 
in Italia questo libro della 
Curtis, autrice di altre note-
volissime opere di divulgazio-
ne scientifica in tutte le bran-
che della biologia. 

La domanda che ci si pone 
immediatamente (e alia quale 
rispondono E. Calef e L. Fi
scher Fantuzzi nella prefazio
ne all'edizione italiana che da 
anche un panorama aggiorna-
to sulle ricerche piu recenti in 
virologia) e se a distanza di 
sette anni il libro abbia an
cora una rispondenza scientifi
ca ai singoli problemi di que
sta scienza e ai principi fon
damentali o leggi che da quel
li vengono dedotti. Ora. se e 
vera che le conoscenze su ar
gomenti specifici evolvono in 
una scienza biologica ad una 
velocita insostenibile per qua-
lunque testo di divulgazione, 
e vero anche che 1 principi 
fondamentali. le leggi piu ge-
nerali cambiano un po' piu 
lentamente. Per questi aspet-

ti. il libro della Curtis ci sem
bra tuttora di grande attuali
ta, non solo da un punto di vi
sta didattico — e soprattutto 
per quel che riguarda la di-
dattica in Italia — ma pure 
scientifico. Questo perche la 
virologia (e soprattutto 1'on-
cogenesi virale. cioe lo stu
dio dell'induzione dei tumori 
da parte dei virus, a cui il 
libro della Curtis dedica molto 
spazioi ha subito un notevole 
sviluppo in questi ultimi tem
pi. facendo si che molte delle 
ipotesi di qualche anno fa si 
dimostrino oggigiorno sempre 
piu fondate. II libro ha il do-
no di una trattazione storico 
narrativa (che ri porta i dat: 
sperimentali e le interpreta-
zioni dedotte), che ci pare il 
suo pregio principale, sia per 
il fascino — e quindi l'incent.-
vo didattico — che ha la nar-
razione di fatti ancora da in-
terpretare. sia per le possibi
lita critiche che il testo la-
scia ed offre egli stesso, lon-
tano dal dogmatismo e dalU 
trattazione conclusiva tipicl di 
quasi tutta la letteratura scola 
stica nostrana. 

TESTI DI PSICOANALISI 

Perche il ragazzo «si punisce» 
Pratica pedagogica repressive e condi-
zionamenti socio-culturali della societa 

SERGE LEBOVICI, < I senii
menti d i colpa nel bambino e 
nell 'adullo », Feltr inel l i . oa-
gine 166. L. 4.000. 

II sentimento di colpa. se
condo la teoria psicoanaliti-
ca, e radicato fortemente nel 
bambino ed e collegato al ti-
more indotto dall'autorita pa-
terna, che si vuole spodestare 
per appropriarsi della figura 
matema. La felice soluzione 
di questo complesso rapporto 
a tre (padre - madre - bambi-

te per I'incomprensione dei 
genitori. la reprime e la se-
dimenta neU'inconscio ed una 
volta diventato adulto se la 
ritrova sotto forma di inibi-
zioni. di angosce. di sintomi 
nevrotici, di codice morale, 
che sono tutte modalita con 
cui si presenta il sentimento 
di colpa negli adulti. 

Secondo Tinterpretazione 
psicoanalitica, largamente con-
divLsa daU'autore. la stessa 
organizzazione sociale e la 
stessa civilta sarebbero un de-

no) e alia base di un armo- | r i v a t o d e l sentimento di col-

Enzo Segre 

nico sviluppo della persona-
lita deirindividuo. Purtroppo 
questo non si avvera quasi 
mai \-uoi per una pratica pe
dagogica repressiva che i ge
nitori esercitano. vuoi per 1 
condizionamenti socio-cultura
li della societa in generale. e 
di quella capitalistic.! in par-
ticolare. i quali si riflettono 
pesantemente sia airinterno 
della famiglia che dei rappor
ti interindividuali. vuoi infine 
per una tendenza a conside
rare il bambino come tabula 
rasa, privo di una sua vita 
emotlva ed afTettiva ricca e 
complicata, suscettibile di mo-
diflcazioni secondo la volonta 
espressa dal mondo degli 
adulti. 

Quello che accade e Invece 
che il bambino ri muove l'ag-
gressivita e 1'ostllitA verso il 
padre, un'ostilita che non pu6 

sre manifeaUta apertamen-

pa deirindividuo; tale senU-
mento e presente in ogni epo
ca ed in ogni sistema politico 
e culturale. Un'educazione il-
luminata. la psicoterapia, la 
cultura. l'etica meno limitante 
potrebbero ridurre gli effetti 
disastrosi prodotti dal sen
timento di colpa. 

Quello che sfugge a Lebovl-
ci, che nel libro offre un'ana-
lisi psicologica e socio-cultu-
rale dei sentimenti di colpa, 
e l'indicazione del metodo da 
usare per creare quelle con-
dizioni in cui l'individuo pub 
sentirsi sufficientemente sicu-
ro da usare la propria aggres-
sivita in senso costruttivo, 
creatlvo, liberatore e non pu-
nitivo ed oppressivo. Questo 
metodo non pud essere altro 
che quello del marxismo dia-
lettlco. 

Giuseppe De Luce 

La componente tragicamente reale del 
rifiuto della vita — I riti «magic i» 

ANDRE HAIM, c I suicidi 
degli adolescenti >, Guaral-
d i , pp. 272. L. 2.000. 

II libro di Haim mtende 
aprire un discorso su una se
rie d; problematiche nguar- j cerca dei dati?) 

automobilistici non possono 
esprimere una volonta di to 
gliersi la vita? Come mai :I 
numero dei decessi per suic-
dio varia a seconda degli enti 
che si preoccupano della r.-

danti il «suicidio» tralasciate i 
dagli studiosi di scienze uma- ! 
ne. I motivi di questa strana ' 
dimenticanza vanno ri cerca ti. 
secondo l'autore, nella diffi-
colta propria in generale al-
1'adulto ed in particolare alio 
a specialista» di ammettere 
nello stereotipo dell'adolescen-
te felice, anche la componen
te tragicamente reale del ri
fiuto della vita. 

I riti « magici » del non par-
lare di una cosa sgradevole, 
per timore che questa si veri-
fichi. sarebbero alia base di 
questa rimozione; d'altra par
te questi atteggiamenti trova
no una certamente curiosa 
conferma nella tragica fine 
del l'autore del libro che sem
bra sia morto suicida. La pri
ma parte deH'opera e dedica
te ad una lmpostazione me-
todologicamente accurata del 
termini della ricerca: si espo-
ne cioe dettagliatamente e 
con ricchezza bibliografica co
sa si e intcso e si intende per 
«adolescenza » e per «suici-
dio» e quali sono le difficol-
ta e gli error! che hanno ca-
ratterizzato i tentativi di de-
limitazione statistica del fe
nomeno (si deve tenere con
to solo dei decessi o anche 
del tentativi? Molti incidentl 

La seconda parte, purtroppo 
piu breve, pone innumerevoli 
spunti per una ricerca tutta 
ancora da effettuare che forni-
rebbe interessanti dati non 
.=olo per la comprensione del-
l'adolescenza (si veda ranah-
si della depressione nell'ado-
lescente) ma anche alia chia-
nficaz:one della struttura psi-
cologica dell'mdividuo (teoria 
degli istinti). In conclusione 
l'autore smentisce le teorie 
del suicidio che stabiliscono 
pseudoscientificamente una 
«causa» (restate provoca il 
suicidio dato che in estate il 
numero dei suicidi e maggio-
re), pone dubitativamente il 
problema della esistenza org?-
nica o funzionale di anomalie 
elettroencefalografiche simili 
a quelle di un individuo Im-
pulsivo. sostiene il « polideter-
minismo convergente» cioe 
l'incidenza di piu cause in un 
individuo rhe presenta una se
rie di particolarita psicolo-
glche quali 1'essere legati al 
passato in maniera fissa, un 
certo disturbo della capaeita 
di esprimere le proprie emo-
zioni e sentimenti, uno scarso 
rapporto con la realta. una 
esigenza di assoluto. 

G. P. Lombardo 

file://r:/oluzio
file:///-uoi

