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PROBLEMI FILOSOFICI 

Le immagini 
della morte 

Werner Fuchs confula le ideologie borghesi vifalisfe o pessimisle conlrappo-
nendo a queste una moderna idea di ragione: il concetto di « morte naturale» 

WERNER FUCHS, « Le im-
maginl della morte nella so
ciety moderna », Einaudi. 
pp 226. L 1.500 

II bel libro di Werner Fuchs, 
ti pone in aperta polemica 
contro due modalita di con 
siderare la morte. die appam-
no tipiche delle odierne socie
ta industriali. Da un lato. in 
fatti. in queste societa. si ma 
nifesta uno sforzo evidente per 
emarginare l'idea della morte. 
ponendola come tra parentesi 
nel quadro ottimista e vitalista 
die tali societa tendono a da
re di se stesse; dall'altro — e 
come contropartita — una eer-
ta speculazione fllosoflca. for-
mulata nel modo piu ampio e 
rigoroso da Heidegger, si av-
vale della morte per dar ere-
dito alia sua visione di una 
esistenza individuale domina-
ta inevitabilmente dalla preoc-
cupazione (Sorge) e dall'an-
goscia. 

A questi due modi di consi 
derare la morte. Fuchs con-
trappone il concetto di « morte 
naturale » die. da Montaigne 
in avanti. si presenta come 
corrispondente ad una moder
na idea di ragione. e che si 
potrebbe sintetizzare nella fra-
se di Francesco Bacone: 
t L'atto del morire non e me-
no naturale del nascere ». « II 
concetto di morte naturale — 
osserva Fuchs — implica cosi 
il rifiuto di dare ad essa. nel 
suo rapporto con la vita, un 
significato oltremondano. In 
quanto fatto naturale non e 
piu passaggio a nuova vita, o 
telos legittimato da Dio. Ne e 
piu glorificata ed idealizzata 
come segno del fatto che la vi
ta riceve il suo significato dal
la trascendenza >. 

Tuttavia. come Fuchs dimo-
stra attraverso un'ampia do-
cumentazione sociologica che 
non teme di avvalersi di ele
ment!' che si presentano come 
« minori > (quale ad esempio 
lo spoglio. sui giornali. dei ne-
crologi) I'immagine della mor
te come « trapasso >. come 
« passaggio a miglior vita». 
ecc. si palesa ancora larga-
mente dominante. Si tratta. 
ovviamente.'di una'fdrma di 
sopravvivenza culturale che 
ripete il passato storico: ma 
che e anche segno delle reali 
difficolta della cultura laica e 
moderna a divenire sino in 
fondo « senso comune ». 

La positivita del concetto di 
morte naturale sta anzitutto 
nel fatto che. per citare an
cora Fuchs. « se la morte non 
deriva piu dall'arbitrio di for-
ze oltremondane. ma da cause 
che agiscono sugli uomini in 
quanto parte della natura. si 
porra allora il compito di rea-
lizzare prima di tutto il lasso 
di vita da essa stabilito. eli-
mmando la morte precoce. ca-
suale o violenta »: da qui. sot-
tolinea I'autore. 1'esaltazione 
di quel ruolo particolare della 
medicina che consiste nel com-
battere la morte. e soprattutto 
nel prolungart la vita degli 
uomini. 

Forse si potrebbe aggiunge-
re a questo punto un'ulteriore 
osservazione. presente certo in 
questo libro. ma forse non svi 
luppata sino in fondo. e che 
sta. invece al centro di uno 
studio dedicato da Luciano 
Parinetto al concetto di mnr 
te in Mane (in Utopia, anno 
III. n. 6. giugno 1973) Stab: 
lito che la morte e. uno dee'i 
aspetti attraverso cui I'indivi 
duo st collega alia specie (ma 
soltanto uno di questi aspetti). 
Marx pud mettere in luce e 
sviluppare il carattere striate 
della morte stessa: porre. 
cioe. in evidenza che la dura 
ta della vita dei singoli non e 
un fatto ne predeterminato. ne 
casuale Le drammatiche pa 
gine sugli indici della morta 
lita operaia nel III libro del 
Capitate, le sottili considera 
zioni che collegano il deperi-
mento e la morte della « for 
ta lavoro» al suo consumo 
capitalistico. « il grande ratto 
erodiano dei fanciulli compiu-
to dal capitale agli inizi del 
sistema di fabbrica ». la mor 
te per sovraccarico di lavoro. 
sono alcuni dei momenti del 
I'ar.alisi marxiana messi in 
nice da Parinetto. 

Con questo suo spostarst dal 
meramente naturale al natu 
rale sociale. che e propno dpi 
pensiero marxista. anche la 
morte diviene mteramente un 
fatto c umano » Ne consegue. 
come scrive Marcuse in 
Erox e civilta. che * Sotto le 
condizioni di un'esistenza ve 
ramente umana la differenza 
tra soccomberp a una malattia 
all'eta di d;eci. trenta. cm 
quanta o settant'anni e mo 
Tire di una morte naturale da 
p> una vita comDiuta e una 
d'fferenza che ben menta una 
lotta con lutta I'energia degli 
isttnli Non coloro che muoio 
no. ma coloro che muoiono 
prima di quando debbano o vo 
gliano morirt- coloro che mtio 
iono in agoma o tra soffe 
renze costituisconn il grande 
att/i di arrusa contro la ci 
vilta » 

Queste e altre analoghe af 
fermazmni di Ma reuse sono. 
in realta. trascurale da 
fticns; t con esse, per esem 

pio. le specifiche posizioni di 
Norman Brown nella Vita 
contro la morte. Probabilmen-
te questo atteggiamento di 
Fuchs deriva da una posizione 
che. del resto. circola in tutte 
le pagine del suo libro: il ti-
more die. nella tensione per 
costruire una nuova ragione. 
o. se si preferisce. una nuova 
dimensione della ragione. che 
si ponga come al di la della 
ragione « moderna » (rinasci-
mentale, illuministica. « scien-
tifica»). si introducano sur-
rettiziamente — e di nuovo — 
elementi o problemi che scatu-
riscano da un irrazionalismo 
negativista e in ultima analisi 
mistico. 

E' un timore. questo. ampia 
mente diffuso. anche in cam-
po marxista (esemplare, a 

questo proposito e il noto li
bro di Lukacs. La distruzione 
della ragione). Ma a noi que
ste sembrano. nell'ambito del 
marxismo. posizioni ancora 
ampiamente dominate da un 
«difensivismo» esasperato che 
ha caratterizzato. non senza 
taluni elementi che lo spiega-
no. tutta una fase del movi-
mento operaio: mentre nel ca-
so di uno studioso attento e 
acuto come Fuchs. che marxi
sta non e. l'origine probabile 
di questi suoi timori — e anco
ra una volta il pensiero corre 
a Heidegger — e forse da ri-
cercarsi nel retroterra tragico 
dell'esperienza nazional-socia-
lista della sua patria. la Ger-
mania. 

Mario Spinella 

INCHIESTE E TESTIMONIANZE SULLA SOCIETA' ODIERNA 

Dalle carceri italiane 
repressione e furore 

Un vero boom editoriale b esploso in questi ultimi tempi sui probiema deila detenzione - Nel libro 
di Gabriella Parca una drammatica denuncia sulla condizione delle detenute nei reclusori femminili 
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EDITORI RIUNITI 

IRENE INVERNIZZI, i II 
carcere come scuola di RI-
volutlone», Einaudi. pp. 
379. L. 2.000 
PIER GIORGIO VALERIA 
Nl, « Scuola e lotta In car-
cere », De Donnto. pp 191. 
L 1.300 

GABRIELLA PARCA, «Vo-
cl dal carcere (emminlle», 
Editon Riuniti. pp 269. Li 
re 1 500 

GIULIO SALIERNO, • La 
repreislone sessuale nelle 
carceri Italiane», Tattilo. 
pp. 266. L. 2 400. 

« Vot mi avete eliminato dal 
consorzio umano e non mi ri-
conoscete piii il diritto di ac-
cusare, ma non mi potete 
proibire di pensare, questo e 
un diritto che non potete mai 
togliermi...». Sono le ultlme 
parole del tema dl G.S. dete-

nuto nel carcere dl Alessan
dria; parole che suonano de
nuncia non solo di un siste
ma carcerarlo ormal arcalco, 
basato su principl dl autorita-
rismo e di violenza fisica e 
pslcologica. ma anche dl una 
societa che pretende di sot-
trarre tutto. senza aver mai 
dato nlente. E' una delle tan-
te testlmonianze raccolte nel 
volume dl Irene Invernlzzl. 
un libro che, al dl la della 
perentorleta un po' semplicl-
stlca del titolo, offre un qua
dro Intenso. vivisslmo. dram-
matlco 

II volume, come gll altrl 
dei quali parllamo, fa parte 
di un « boom » editoriale, per 
lo meno nel campo della do 
cumentarlstlca, florito in que-
fct'ultlmo perlodo attorno al 
probiema della detenzione. 
fyfoltl edltorl hanno lanciato 
sui mercato raccolte di docu-

VENEZIA QUOTIDIANA 

PSICHIATRIA INFANTILE 

In dif esa 
del bambino 

le proposte di Ossieini per una assisfenza e una terapia 
pedagogiche collegafe alia reaila del piccolo malalo 

ADRIANO OSSICINI, • Gll 
esclusi e noi», Armando. 
pp 219. L 2 500 

In un inlervento del 1915 nella 
nella sede della Depuiazione 
Provinciale di Roma, nportato 
all'inizio del volume. Adriano ()s 
sicini incaricato di visitare i due 
padigliom dell'Ospedale psichia 
trico S Maria della Pieta nei 
quali erano ncoverati i bambini. 
sottolineava I'assurdita che tali 
reparti dovessero trovarsi alio 
interno di un ospedalp psichiatri 
co per adulti e che per arnvare 
al recupero delle rette i bambini 
fosscro trattati anche giuridica 
mente come « malati di mente > 
(in parole mollo semphci que
sto significa: piu bambini « ma 
lati > un padighone contiene piu 
soldi vengono concessi: al limite 
quindi si potrebbe affermare che 
e senz'altro vantaggioso non di 
mettere e non curare) 

Coerente a queste premesse 
teoricagiuridiche e. continuava 
Ossieini nella sua relazione. la 
situazione aH'intemo dei padi-
glioni: «categorie e classifica-
ziom psichiatriche sono mescola 
te a classificazioni psicologiche. 
morali. socio-economiche. peda
gogiche. costttuzionali o a nes-
suna classificazione »: < le tera-
pie. oltre un limite farmacolo-
gico improponibili. Non solo 
manca persona le di assistenza e 
di educazione in modo da rende-
re personalizzante un rapporto. 
ma sarebbero improponibili delle 
psicoterapie in simili strutture 
ed ambienti. anche se i terapi 
sti d fossero Non esiste una 
sola assistente sociale. F rappor 
ti con le famiglie sono saltuari. 
occasionali formali Non e'e 
una diacnosi preventive che sia 
critica e analitica » F. anrora 
la con^tatazione che non e«i?te 
una terap»a pertagnCira che la 
nediifazione' motona e del lin 
Ruapcio awiene ir. mamera oc 
casionale e frammontana: non 
esi*te una suddivisione dei bam 
bim per eta e la scolanzzazione 
e tentata solo in casi sporadici 

11 bambino che viene ricovera 
to m questo tipo di strutture <i 
mill a lager ha scarse possibi-
lita di migliorare e se per caso 
(perch£ solo di fortuna si trat 
terebbe) Tosse Himesso dopo al 
cuni anni diverrehbe una « ret-
ta * dei padigliom per gli adulti 
Tutto questo e in netto contrasto 
non solo con il huonsenso. con 
la sensihilita. con le leggi del 
vivere civile ma e anche infon-
dato da) punto di vista delle 
scienze psicologiche: che tipo di 
finalita terapeutica puA esserci 
ncll'allontanare bambini con 

strutture psichiche Tragili dal 
proprio ambiente. dalla propria 
famiglia per immetterli in queste 
strutture alienanti. allucinanti. 
«senza fare nulla perche essi 
possano essere in qualche modo 
curati seriamente. ma soltanto 
dando loro in qualche modo da 
dormire e da mangiare »? 

Ben piu valido e in linea con 
i paesi piu civili sarebbe. affer-
ma nella conclusione del suo in 
ler\-ento Ossieini. « resistere al
ia istituzionalizzazione. curare 
e riadattare neH'ambiente e nel 
la famiglia > Probabilmente per 
una piccola percentunle di casi 
sara necessario ancora potor 
con tare $ui padiglioni che do-
vranno essere pero veramente 
funzinnanti. con un persona le 
qualificato e sufficiente. con un 
ambiente il piu possihile vicino 
a quello familiare. 

A distanza di 27 anni da que
ste prese di posizione la situazio
ne per evidenti « resistenze » DO 
litiche si e andata perfino ag 
gravando nonostante che alcune 
ipotesi alternative abbiano cono-
sciuto una ulteriore precisazio-
ne teorica e organizzativa II 
prof. Alberto Giordano, diretto-
re di un padiglione per bambini 
a S Maria della Pieta. al Con-
gresso di Neuropsichiatria infan
tile a Rimini ha fatto analoghe 
denunce; Basaglia e lo stesso 
Ossieini in una intervista hanno 
sottolineato la c sostanziale » pa-
togenicita di ogni forma di isti
tuzionalizzazione >. Ma questi 27 
anni di battaglie teoriche e poli-
tiche hanno insegnato a Ossiei
ni che non e sufficiente fermarsi 
alia denuncia « senza preparare 
strumenti sui quali collegare 
op»raton ed utenti» 

Per accorgersi della validita di 
queste affermazioni « basta pro 
vare a chiedersi» dice I'autore 
con G Jervis « che risposta oc 
corre dare ora alle richieste de
gli opera i. che cosa debbono fa 
re gli operatori assistenziali. gli 
•nsegnanti. gli psichiatri e i me 
did che sono sempre compro 
messi in una situazione concreta 
e reale • E per Ossieini le pro 
poste in concreto sono fonda 
mentalmente due: I) La dif esa 
della salute fisica e mentale e 
I'assi.stenza medico psico peda 
gogica dei bambini devono es
sere viste in maniera unitaria 
2) Tale difesa deve essere attua-
ta da organismi sui tipo dei 
centri medico-psico pedagogic] 
sorgenti nei quartieri. nelle bor 
gate e nei paesi. collegati alia 
realta ambientale. familiare ed 
econom:ca del bambino. 

G. P. Lombardo 

t W S.J — Si contano a mi 
lloni le fotografie scattate a 
Venezia e migliaia sono t li
bri fotografie! dedlcati. in tut
to il mondo alia citta lagu 
nare Eppure Lord Snowdon, 
cognato della rtgma d*lnghll-
terra e fotografo professionl-
sta da lunga data, e nuscito 
ugualmente a mettere insie-
me una serle davvero noie-
vole di fotografie a color) per 
il suo * Un'immagine di Ve 
nezia ». da cui abbiamo tratto 
le foto che pubblichiamo qui 
sopra. D libro (che non ha in 
dicazione di prezzoi e nato per 
tnjziatlva della a Olivetti » La 
prefazione e dt Bruno V'.sen-
tlni. I test! di Derek Hart e 
la progettazione zrafir-a di 
Germano Pacetti 

Tutti sanno quello che sta 
accadendo a Venezia e come 
la cltta sia realmente in una 
situazione drammatica Era 
quindi difficile rendere foto 
graficamente questo dramma 
Chi fotografa Venezia d: so 
IIto. preso dal fascino della 
citta, dalla bellezza dei »laz 
zi e dei canal i. coglle solo 11 
lato piu vtstoso d: una vi 
cenda che e soprattutto uma 
na. Snowdon. invece. e r:u 
sclto a • vedere • di Venezia 
la dimensione quotidiana 
Quella cioe, non «squillante» 
e turistica fatta d: folia alle-
gra e plena di colore 

Non era facile, con la mac 
china fotografica a tracolla. 
inserirsi dlscretamente nella 
>banalita> di tutti I giornl. 
tra la gente occupata nellp 
piccoie cose dl sempre In una 
delle citta piu belle del mon
do n paesagglo. nella foto a 

| tutta pagina dei libro e veiato 
! dalla foschfa, 1 volti del pas-

^anti sono seri e dign'.tosr ia 
cltta sembra. cosl. quasi emer 
gere dall'acqua e dal vaporl 
che giungono dalla zona In
dustrial spmti dal vento In 
certi momenti. Snowdon. mo-
stra una Venezia forse un po' 
letteraria e troppo decadente, 
ma comunque autentica e 
specchlo della propria situa
zione Ii foto?rafo in^Iese e 
senza dubbio un maestro nel-
I'uso del colore e in questo 
bel libro ne ha dato ampia 
prova Una protests dell'As 

sociazione del fotoreporter sul-
I'incarico affidato a Snow 
don Invece che ad un foto-
zrafo italiano ci oare. proprio 
per questo. dawero fuoYJ 
luogo e corporativa II foto 
grafo Inglese tra I'altro ave-
va realizzato II servizio su 
Venezia per un grosso setti-
manale del proprio paese e 
solo successlvamente la «OH 
vettl» aveva decl«j di rica 
varne un libra 

On po1 dl stupore desta 
tnvece. Ia prefazione dl VI-
sentlnt che sembra qvere no 
sta! el a del tempi In cui I 
monument) della '•utA erann 
«godibili» solo da parte dl 
una cerchla ristretta di vtsita 
tor) danarosl Quindi. sommo 
dlsprezzo per il turismo dl 
massa « per la troppa gente 
che. non odtendo pernvtt^rsl 
II «Daniel!». e costretta a 
ricorrere a! pantni I vene 
zianl sanno perfettamente che 
I problem! della loro citta so
no ben altri e che ben altra 
deve essere Ia mentAllta per 
awiarne Ia soluzlone. 

menti le piu varle su questo 
tema, lnserendosi sull'onda 
del successo ottenuto dalle 
prime testlmonianze «dal di 
dentro» (come l'inchlesta di 
Rlcci e Ballerno), ma anche 
rlspondendo ad una domanda 
che viene dalle cose. 

Non per caso, Infattl, In que
st! anni si sono siusegulte ri-
volte aH'interno delle carceri 
italiane, proteste drammati
che, finite spesso con un bru-
tale dlsplegamento della vio
lenza « legalizzata », quella dl 
cui sono strumenti I «secon-
din!», che rlsale per6 al si
stema stesso della punizione. 
Sono atti di ribelltone spesso 
dlsperati, ma condotti talvol
ta con la cosclenza dei dlritti 
umani e soclall che perman-
gono durante la segregazione. 

Emerge cosl, oltre alia du-
rezza estrema della condizio
ne dl recluso, anche — e que
sto e forse un dato nuovo, 
che va valuta to nella sua im-
portanza, senza mltizzazioni 
— «la consapevolesza che gll 
assoggettati abituali a questo 
universo separata vanno ac-
quistando, della continuitd tra 
la vita di fuori e la vita dt 
dentro, tra Vemarginazione 
nella societa e t'esclusione dal
la societa, tra la privazione 
dei bent materiali e la priva
zione della liberta, tra la mi-
seria (non il delitto) e il ca 
stigo, tra il ghetto come pre 
destinazione alia galera e la 
galera come ghetto deliberalo, 
autorizzato, consacrato dalle 
pubbliche leggi». Cosl Nor-
berto Bobblo nella prefazione 
al libro della Invernizzl. 

Una consapevolezza. d'altra 
parte, che affiora anche dal 
volume di Pier Giorgio Vale
rian!, nel quale I'autore riela-
bora le sue esperlenze dl mae
stro di scuola nel carcere di 
Reggio Emilia. Scuola «inse-
rita nello schema uutoritario 
del carcere ». quindi con limlti 
particolarmente pesanti; nel 
cui ambito. tuttavia. si e cer-
cato d! «interessarsi ai pro
blemi dei detenuti, di abban-
donare metodologie e finalita 
tradizionali per un'apertura 
alia libera discussione e alia 
ricerca». Cid ha contrlbuito 
a far comprendere al reclusi 
perche sono finit! in galera, 
che cosa essa oggi e, come 
sia possibile camblarla. «II 
lavoro di scuola — scrive I'ln-
segnante nella prefazione — 
si concretizzo come • ricerca 
sui rapporto sociale nel quale 
i detenuti erano strettt, sulla 
realta carceraria, sui signifi-
cati che le cose avevano... 
Con questa ricerca i detenuti 
di Reggio rivendicarono il pie-
no diritto a partecipare alia 
elaborazione della rijorma... 
Quello che sard il nuovo car
cere. se cosl si potra chiamar-
lo, si con/igura chiaramente 
come negazione del carcere 
cosl come e ora: della vio 
lenza, dell'emarginazione. del
ta responsabilizzazione indivi 
duale ». 

E dal racconto deU'esperien 
za nelle sue varie fasi, attra
verso ! discorsi dei detenuti, 
vien fuori la tensione conti-
nua. faticosa. per riconquista-
re quella identita di uomini 
che Ia societa innanzitutto ha 
negato loro e che l'istituto di 
pena ha finito per cancel lare 
Proprio tale angolazione « po-
sitiva» caratterizza in modo 
nuovo questi due librl. 

In uno spazio piu stretia 
mente dl denuncia si colloca, 
invece. il volume dl Gabriella 
Parca, esperta di problemi 
femminili e giornalis^ specia-
lizzata :n mchleste d'attualita, 
che mostra un'ampia « /etta di 
vita II. uno spaccato della con
dizione femmlnile nel carcere 
come nella societa Tra 1 due 
momenti c'e. d'altra parte. 
una strettissima sonnessione 
Alcune cifre dimostrano chia
ramente che I reati di gran 
lunga predominant! sono quel-
II direttamente « sociali »: del
le 19 mi la donne detenute In 
attesa d) giudizio o condan-
nate, solo per il 9 per cento 
Timputazione e dt omicidio; 
per il resto si tratta dl reati 
contro il patrimonlo <32 per 
cento), contravvenzionl (23 
per cento». aborto. «ncitamen-
to e sfruttamento della prosti-
tuzione <17 per cento) ecc. 

II meccanismo carcerarlo. 
d'altronde. anziche rieducare. 
esalta tutte le miserie uma-
ne; esse vengono deformate 
come in un grottesco gioco di 

specchl e si pervlene a llvelll 
di abiezione e di degradazlo-
ne difflcilmente ragglungiblll 
« fuori ». fino ad arrlvare sui* 
l'orlo della pazzla ed anche 
oltre. 

« Voci dal carcere femmini' 
le » dl tutto cib da ampia te-
stlmonlanza. compiendo un 
excursus soil varl tipl dl de
tenute (dalla prostituta alia 
ragazza imprigionata per dro-
ga, a quella per motlvl politlcl, 
dalla parriclda alia ladra e 
via dlcendo). 

Un altro frutto del boom 
editoriale attorno al probiema 
delle carceri e 11 nuovo libro 
dl Salierno, Incentrato su un 
aspetto partlcolare, la repres
sione sessuale e gll aberrantl 
rapporti che si vengono a 
creare tra i detenuti. Questlo-
ne assai drammatica, che, se-
condo I'autore, assume un ca
rattere piu generale: la re
pressione sessuale diventa In
fattl lo strumento per «dimi-
nuire o depauperare del tutto 
la capacita di resistenza del 
detenuto alia propria istituzio
nalizzazione ». 

Stefano Cingolani 

TESTI DI UN 
DIBATTITO 

Marxismo 
e filosofia 
in Italia 

FRANCO CASSANO, tMarxl-
smo e filosofia in Italia 
(1958-1971). I dibattiti e le 
inchieste su « Rinascita » e 
« II Contemporaneo ». De Do
nate pp 401. L. 3.500. 

La raccolta di test! presen-
tata da De Donato sui dlbat-
tito tra i marxistl in Italia 
nel periodo di tempo che va 
dal 1958 al 1971 costituisce 
un utile strumento dl lavoro 
per chi abbia interesse alia 
ncostruzlone della comples-
sa vicenda del rapporto tra 
teoria marxista e movimento 
operaio 

E" quanto tra I'altro sostie-
ne Franco Cassano nella sua 
presentazjone e .nella intro-
duzione alia lnteressante an-
tologia. sottolineando la stret-
ta connessione tra Ia ripresa 
del dibattito teorico In Ita
lia e il rapido mutare delle 
condizioni nazionali e interna-
zionali della lotta di classe. 

Non a caso infatti il 1938 
costituisce una data decisive 
per tl rinnovato interesse al
ia teoria marxista, che trova 
il suo fondamento nella esi-
genza politica (per il movi
mento operaio nel suo insle-
me) di definire e tracciare le 
linee di una strategia di avan-
zata corrispondente al muta-
ti llvelll di sviluppo del ca-
pitalismo. 

Ricerca teorica e analisi 
politica sono dunque stretta-
mente intrecciate. e al lettore 
che prendera in esame le In-
teressanti discussloni sui rap
porto Marx-Hegel, e il con-
fronto con la scuola di Delia 
Volpe. aperto nel 1962 sulle 
colonne di a Rinascita» fa-
ra senz'altro da eco tutta la 
discussione sulle tendenze e 1 
limit! del capitallsmo Italia-
no che in quegli anni costi-
tul 1'oggetto piu importante 
di confronto politico tra le 
forze della slnistra. 

Si tratta evidentemente dl 
problemi che sono ancora 
a pert i. prlmo fra tutti quel
lo della piena ricomposizlo-
ne della teoria con la politi
ca (come Cassano stesso sem-
bra suggerire sottolineando 
la « dimensione politica della 
forma di valore »). ma si pu6 
dire che parte notevole del 
significato di quel dibattiti ab
bia perso il valore di attua-
Iita. e possa essere oramai 
consegnato a chi ha compi
to di sistemazione storiogra-
fica deile difficili condizioni 
cui ii movimento operaio ha 
dovuto fare fronte nel lungo 
periodo di tra vagi io politico 
del decennio trascorso 

Duccio Trombadori 

INDAGINI DI PEDAGOGIA 

La grande nemica scuola 
Le brucianti denunce dei bambini della Barbagia neH'ultimo efficace libro di Albino Bernardini 

ALBINO BERNARDINI. 
« La scuola nemica >, Edi 
tori Riuniti. pp 170. L I 000 

I bambini della Baroagia 
sono i protagonisti del nuo 
vo libro dl Albino Bernardini 
(I'autore dl « Un anno a Pie-
tralata». dal quale e stato 
tratto Tormat famoso telefilm 
x Diario dt un maestro». e 
dl «Le bacchette di Lula*» 
Questa volta. Bernardini e an. 
dato a cercare Ia scuola fuo 
ri delle aule, nei villaggi. nel 
le campagne. nelle case del 
nuorese. dove ! figli dei pa 
3tori. dei bracciantl. degli 
emlgrati subiscono «la scuo
la nemica*. la temono. la 
sfuggono appena possono 

II «maestro dt Pietralata* 
ha dato la parola dlretta 
mente agli alunni: reglstratore 
alia mano. con affettuosa pa 
zienza, II ha tnterrogatl sul
la loro vita scolastlca, lasclan. 
do che raccontassero libera 
mente le loro esperlenze. 

Ne e venuto fuori un li
bra che si legge con grande 

interesse. e che. senza la pre-
tesa di essere un'indagine 
scientifica, offre un quadro 
efficace del danni. delle in 
giustizie. delle prepotenze 
che la scuola opera fra gll 
alunni dei paesi piu poven 

Bernardini. guidato dalla 
sua istintiva modestia che si 
traduce in un profondo ri 
spetto per gli «umih». non 
ha voluto inqumare. con com 
menti e deduzioni personaU. 
la materia bruciante degli 
lnterventi dei bambini Cosl 
le denunce degli alunni della 
Barbagia (ri porta te nella for
ma originate, col solo tagllo 
delle battute introduttive e 
delle ripetizioni) investono in 
nanzitutto gl! tnsegnanti, con 
siderati come ! rappresentan-
t! direUI dell'istituzlone «ne
mica » Maestri e professor! 
che plcchlano, con calci, 
schiaffl. pugnl. bacchettate, 
ciabattate; maestri e profes-
sorl che sospendono. boccia-
no. cacctano da scuola; ma 
speclalmente, maestri e pro
fessor! che non caplscono. an-

zi. che non cercano neppure 
di capire, chi sono. cosa pen. 
sano. come vivono \ piccoli 
barbancini Insegnanti (come 
scrive Alberti nella sua in 
teressante prefazione. rife 
rendo il dlscorso di un alun 
no) che • la sera, a passeg-
gio nelle strade. nei bar. si 
fanno belli cot propnetarl e 
1 signon del paese, facendo 
gli la coda come i can! ». e che 
rifiutano percib. a priori, dl 
stabihre un rapporto umano 
e pedagogico con la grande 
maggioranza dei loro alunni. 
cercando istlntivamente. in 
questo di sta ceo ostile. la rl-
valsa delta condizione awl-
lente di frustrazione e d! su. 
bordinazlone a cui lo Stato, 
con gli stipend! mlseri, le au
le ratiscenti. l'abbandono cul
turale. 1! condanna 

Eppure, sarebbe sbagllata 
una lettura «popullstai del 
libro di Bemardlnl, una let
tura che ne costringesse e ne 
limitasse il significato ad una 
denuncia delle responsabilita 
degli Inaegnantl. Pur lascian-

do parlare 1 bambini e I ge 
niton. Bernardini da sostan-
za e respiro piO ampio alia 
sua accusa contro la scuola. 
II maestro che obiettlvamen-
te si fa portatore di violenza 
fisica e morale, e lui stesso 
vittima di questa scuola, a 
sua volta parte della societa 
italiana di oggi, che mira a 
emarginare, sfruttare. 

Ne, d'altra parte, Bernardi
ni cede al compiaclmento dl 
offrire un quadro statico di 
accettazione passive di que
sta situazione: nel discorsi 
dei bambini, dei padri, delle 
madri della Barbagia si sen-
tono gli echi — e spesso an
che Ia consapevolezza — dl 
una volonta di rlscatto, dl 
camblamento. di azione che e 
espressione della lotta popo-
lare per II rinnovamento del
ta scuola e della societa ita
liana, lotta della quale Ber
nardini stesso e convlnto as 
sertore ed alia quale partecl-
pa attivamente da anni. 

Maris* Musu 

In occaslone del loro venteslmo gli Edltorl 
Riuniti offrono una biblioteca « essenziale » 
di 41 volumi a lire 40.200, dando in omaggio 
ad ogni acquirente un elegante acaffale per 
contenere i libri in essa compresi. 
Ecco I'elenco dei libri: 

Marx Engtlt 

Marx 

Marx 

Marx 

Marx 

Engels 

1 Lenin 

Lenin 

Lenin 

Lenin 

Lenin 

Lenin 

Labriola 

Gramscl 

Togliatti 

Togliatti 

Amendola^ 

Manacorda 

Santarell! 

Battaglia 

Battaglie 
Garritano 

Cerv! Nicolai 

Gramscl 

Chu Teh 

Venzetti 

Davit 
Ho Chi Minh 

PREZZO TOTALE 

Manifesto del partito comunl-
sta (a cura di P. Togliatti) 

II Capitale 
(8 volumi in cofanetto) 
Lavoro salarlato e capitale (a 
cura di V. Vitello) 

Salario, prezzo e profitto (a 
cura dl V. Vitello) 

Le lotta di classe in Francia dal 
1848 al 1850 (a cura dl G. Gior-
getti) 
L'evoluzione del socialismo dal-
I'utopia alia scienza (a cura di 
G. Prestipino) 

L'estremismo. malattia Infantile 
del comunismo (prefazione di 
P. Togliatti) 

La Comune di Parigl (a cura dl 
E. Santarelli) 

L'imperlallsmo. fase suprema 
del capitalismo (a cura di V. 
Parlato) 

Che fare? (a cura di L. Gruppi) 

Stato e rivoluzione (a cura di 
V. Gerratana) 

Karl Marx (a cura di P. Togliatti) 

Del materialismo-storico (a cu
ra di V. Gerratana) 

Ouaderni del carcere 
'(6 volumi in cofanetto) 

II Partito Comumsta Italiano 

Lezionl sui fasclsmo 

La classe operaia italiana 

II movimento operaio Italiano 

Storia del fascismo (3 voll.) 

La seconda guerra mondiale 

Breve storia della Resistenza 
italiana 

1 miei sette figli 

L'albero del riccto 

La lunga marcia 

II caso Sacco e Vanzetti 

La rivolta nera 

La grande lotta 

600 

8.000 

600 

600 

SOO 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

600 

700 

6 000 

500 

1500 

800 

1.500 

4.200 

1.600 

1.200 

700 

800 

1.500 

1.000 

1.500 

1.200 

40.200 
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