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SCIENZA E 
FILOSOFIA 

Mache 
la fisica 
moderna 
Philip Frank ricerca a f f i -
nita tra neopositivismo 
e materialismo dialettico 

PHILIP FRANK, La scienza 
moderna e la sua filosofia, 
II Mulino, pp. 336. L. 5000. 

Alia fine dell'800 quando 
alcuni propagarono la vo
ce di una bancarotta della 
scienza, i piu si limitarono 
ad affermare che la scien
za e un tipo di conoscenza 
del tutto limitato, utile agli 
scopi pratici deH'uomo ma 
incapace di affrontare i 
probleml ultimi tradizio-
nalmente oggetto della fi
losofia e della religione. 
Dopo il grande entusiasmo 
che il secolo XIX aveva 
mostrato per la scienza 
questa crisi repentina la-
scia sgomenti. Che cos'era 
successo? Nella fisica i 
principi sicuri della mec-
canica avevano perso il lo-
ro carattere di assolutezza 
e di evidenza. Nella biolo-
gia la teoria dell'evoluzio-
ne appariva in versioni 
contrastanti. Grosse tra-
sformazioni politico-sociali 
spingevano la cultura ver
so l'irrazionalismo. Non si 
tratto tuttavia di una ban
carotta ma di una crisi di 
crescenza da cui sorsero 
nel '900 grandi teorie scien-
tifiche, quali la relativita e 
la fisica quantistica. 

Segno di tale crisi, ma 
anche tentativo di rifonda-
re in modo rigoroso la 
scienza della natura, fu. a 
cavallo del secolo, l'opera 
del fisico e filosofo au-
striaco Ernst Mach. E ' lui 
l'ispiratore del Circolo di 
Vienna, del movimento 
neopositivista di cui e 
un esponente l'autore di 
questo libro, egli pure fi
sico e filosofo austriaco, 
emigrato per sfuggire al 
nazismo negli Stati Unitl. 

Gli aspetti e le vlcende 
piu significative di questo 
indirizzo, che e il piu im-
portante nella filosofia del
la scienza del '900, emergo-
no con vivacita e concre-
tezza storica nei numerosi 
saggi raccolti in questo vo
lume. Fra i diversi temi, 
trattati nel giro di alcuni 
decenni, ricorrono il riferi-
mento e la difesa convin-
ta dell'opera di Mach. Que-
sti aveva sostenuto che la 
scienza non coglie nessu-
na realta profonda della 
natura ma stabilisce sol-
tanto delle connessioni ma-
tematiche fra gli elementi 

"osservabili dell'esperienza. 
Si opponeva in tal modo al 
materialismo meccanicisti-
co e aU'atomismo in no-
me di una conoscenza fon-
data soltanto sui feno-
meni. Di qui l'accusa a 
Mach o meglio ai suoi se-
guaci di fenomenismo e 
idealismo. Accusa svilup-
pata in particolare da Le
nin nella sua opera del 
1907 « Materialismo ed era-
piriocriticismo ». 

Secondo Lenin il machi
smo nega che la scienza ab-
bia per oggetto una realta 
materiale distinta dal pen-
siero e costituisce quindi 
una negazione di quella vi-
sione scientifica e materia-
listica che sola pub garan-
tire la trasformazione ri-
voluzionaria della realta 
storica. Philip Frank rico-
nosce la serieta dell'accu-
sa di idealismo rivolta da 
Lenin al machismo. Am-
mette che la terminologia 
usata da Mach possa aver 
spinto alcuni dei suoi se-
guaci ad interpretare in 
modo idealistico il suo 
pensiero. Ribadisce tutta
via che Mach stesso e gli 
autori neopositivisti che a 
lui si sono ispirati si bat-
terono contro ogni inter-
pretazione metafisica e spi-
ritualistica della realta in 
nome di una visione scien
tifica del mondo. Si batte-
rono cioe contro quella 
stessa utilizzazione ideolo-
gico-reazionaria della scien
za che anche Lenin aveva 
individuato ed attaccato 
all'inizio del secolo. 

Secondo Frank non vi e 
quindi quell'antitesi netta 
fra la filosofia neopositivi-
stica ed il pensiero di Le
nin, che e stata proclama-
ta in Unione Sovietica. Le
nin in realta a polemizz6 
con il machismo poiche* in 
molti aspetti esso si acco-
sta al materialismo dialet
tico, e ritenne quindi che 
la polemica contro di esso 
fosse particolarmente utile 
ad una esposizione precisa 
del suo pensiero » 

Per quanto una simile af-
fermazione possa apparire 
discutibile e certo che le 
affinita ricercate da Frank 
fra neopositivismo e mate
rialismo dialettico costitui 
scono uno degli argomenti 
piii interessanti di questa 
opera che certo contribuira 
a far conoscere in Italia i 
motivi di quella riflessione 
fllosofica sulla scienza che 
•ppare sempre ni" attuale 
#il iirg*»n»-

Felice Mondella 

STOMA E POLITIC A DEL NOSTRO TEMPO 

Quattordici studi spiegano 
perche il Vietnam ha vinto 
« Vietnam: storia e rivoluzione » e un contributo fondamentale alia co
noscenza di aspetti della storia e della politica di quel paese che ha avuto 

« Pinsigne onore » di sconfiggere due fra i piu potenti imperialism! 

Roma barocca 
PAOLO PORTOGHESI, c Roma barocca. 
Nascifa dl un nuovo linguaggio >, Laterza, 
2 voll., pp. 974, L. 5000. 

(D.T.) — La ristampa in edizione economlca 
del volume di Paolo Portoghesi sulle fortune 
deirarchitettura a Roma nel secolo XVTI per-
mettera senz'altro ad un piu vasto pubblico 
di Iettori una presa di coscienza maggiore dei 
termini di lettura del piu importante feno-
meno artistico della capitale d'ltalia. 

L'analisi del barocco a Roma diventa, nella 
ricerca di Portoghesi, il mezzo per una com-
prensione genetica di tutto l'impianto cultu-
rale e stilistico della citta, della sua evolu-
zione comparata alle vicende storiche delle 
sue classi dirigenti e del particolare ruolo 
egemonico da essa svolto nel mondo cristiano. 

Si vedra infatti che la circostanziata bio-
grafia di grandi personality intellettuali fa il 
paio con gli anni pontlficali piu aperti ai 
nuovi tempi e comunque contraddittorl ri-
spetto alle strutture conservatrici della cul
tura romana. 

Basti pensare al pontificato di Urbano VHI 
e di AJessandro VII, che introdussero ele
menti decisamente nuovi nel piano di aggior-
namento e razionalizzazione urbanistica della 
citta. Lo a stile» barocco, quella rivoluzione 

della qualita che coincide con il tempo delle 
mass!me aperture cultural! (si pensi ai rap-
porti di Urbano VHI con Tommaso Catnpa-
nella). si sviluppa a Roma sul ceppo umani-
stico-rinascimentale, sottolineando il valore 
dell'invenzione e di un'arte capace di gareg-
giare con la natura per creare «un nuovo 
cosmo intelligibile». La stagione del barocco 
romano, che rinnova la citta fino a farle 
assumere quel volto di pietra animata che 
e la ragione della sua piu profonda bellezza, 
porta i noml di Bernini, Borromini, Da Cor-
tona, e di decine e decine dl maestri archi-
tetti di chiese, piazze, palazzi. 

Se ne potra seguire l'itlnerario e la far-
tuna fino alia conclusione nelle entusiasmanti 
ma congelate sperienze settecentesche (Ra-
guzzini. Valadeier) che da tutte quelle vlcen
de trassero lezione di sobrieta e dl mallnconi-
ca rinuncia al furore Inventivo. E* una storia 
radicata nella vita e nella cultura di Roma; 
di questo Portoghesi ha reso una chiara Idea 
semplificando la sua ricapitolazione con una 
numerosissima serie di foto che parlano da 
sole. Si aggiunga a questo rinteressantissimo 
profilo delle opere degli architetti che nel '600 
ebbero a costruixe nei piu vari elementi la 
citta capitolina. (Nella foto, la facciata di 
S. Maria in Campitelli). 

PROBLEMI DELLA SOCIETA' D'OGGI 

I bambini in ospedale 
Alia acuta trattazione dello psichiatra scozzese Robertson I'editore 
fa precedere una lunga e giustamente provocatoria infroduzione 
frutto di esperienze e riflessioni di un gruppo di studenti milanesi 

JAMES ROBERTSON, Bam
bini in ospedale, Feltrinelli. 
pp. XL. 149, L. 2000. 

La. collana « Medicina e po-
tere», diretta da Giulio A. 
Maccacaro, dopo quello di 
Polack (La medicina del ca 
pitale) e l'altro di Sjostrom 
e Nilsson (II talidomide e 
Uindustria /armaceuttca), si e 
ora arricchita di questo volu
me dovuto alio psichiatra e 
psicoanalista scozzese James 
Robertson. 

II libro. la cui edizione orl-
ginale Iondinese pubblicata 
dal Tavistock Institute of Hu 
man Relations rlsale al 1970, 
e corredato da un'ampia bi-
bliografia e preceduto, nella 
traduzione italiana, da una 
lunga parte introduttiva ciie 
sotto il titolo volutamente 
provocatorio «II bambino e 
deH'ospedale?». raccoglie le 
esperienze e le riflessioni di 
un gruppo di studenti del 
corso di Biometria e Stati -
stica Medica dell'Universita di 
Milano. 

II problema affrontato da 
Robertson e quello degli ef-
fetti negativi dell'ospedalizza 
zione sulle strutture menta-
Ii, sul comportamento e sul
la personalita del bambino — 
in particolare di quello in 
eta inferiore a quattro anni 
— qualora, all'atto del rico-
vero. venga separato dalla 
madre in virtu dei regola-
menti e delle restrizioni che 
vigono nella stragrande mag 
gioranza degli ospedali euro-
pei e americani. 

I prowedimentl proposti 
dall'Autore si compendiano in 
due soluzioni: quella, ottima 
le, del ricovero contemporaneo 
della madre e del bambino e 
l'altra che si limita a chiede 
re un arfrancamento delle vi-
site della madre da ogni re-
strizione di orarlo e di du-
rata. Entrambe, debitamente 
inquadrate nel contesto di una 
riorganizzazione delle proce
dure ospedallere e dl una re-
visione dei modelli che ven-
gono attualmente utilizzatl 
per la formazione professiona-
le dei medici e delle infer-
miere. 

Alia posizione illuminata di 
Robertson, apprezzabile so-
pratutto per la parte che ri-
guarda lo studio e l'analisi 
del comportamento del bambi
no ospedaUzzato, fa seguito, 
per quanto conceme le pro-
spetUve della soluzione del 
problema, un sostanziale pes-
simismo coagulantesi in una 
fidelstica attesa. Cid che e 
ora necessario istituire — 
scrive all'incirca Robertson 
riferendosi alia situazione in-
glese — e una commissione 
governativa che si occupi di 
stendere un progetto che in-
dichi quali sono le mlsure ne-
cessarie per assicurare I'assi-
stenza dei bambini in ospeda
le nel pieno rispetto delle re-
gole di una sana igiene men 
tale. Tutto qui. 

A questa posizione fa da 
contrappunto quella espres-
sa, fin nel titolo della parte 
introduttiva. dagli studenti 
dell'Istituto di Biometria e 
Statistica Medica. Non ha 
senso — essi dicono — discu-
tere di una generica esigen-
za sociale della medicina. in-
vocando la mediazione delle 
necessita di quest'ultima, ma 
occorre effettuare una «ri-
cognizione della topografia 
del potere che emerge dal ri-
conoscimento delle classi che 
vi si articolano e si confron-
tanon. Di qui e nata npo-
tesi di Iavoro fatta proona 
dal colleUJvo degli student,. 
che cioe, in una societa come 
la nostra, anche la medicina 
obbedisce coerentemente al 
comando capitalistico. 

Attraverso un'lndagine svol 
ta in alcuni ospedali pedia-
trici di Milano e delle zone 
vicine, e sulla scorta di inter 
viste effettuate a pediatri di 
vario livello, a infermiere e 
madri di bambini ricoverati, 
il collettivo milanese ha vi-
sto confermata la sua ipotesl 
di partenza. Questa e stata, 
anzi, ulteriormente ampliata 
nelje conclusion] fino a pro-
porre, quale ulteriore ipotesi, 
che non solo nelPospedale pe-
diatrico viene perpetrato, at
traverso la separaz*one dalla 

madre, l'annullamento della 
identita e della personalita del 
bambino, ma tale annulla-
mento e, in definitiva, il mo 
dello a cui tende tutta l'isti 
tuzione ospedaliera attuale. 
Modello che va infranto non 
attraverso llstituzione dl 
commission! governative. ben-
sl — come traspare dalla let 
tura delle pagine dedicate al 
Iavoro deirinfermiera nel
Pospedale pediatrico — da un 
rovesciamento generate della 
situazione. il cui presupposto 
e rappresentato dalla presa 
dl coscienza. da parte dei ma-
lati e delle loro famiglie. del 
diritto a considerare se stes-
si non come proprieta e, 
quindi. oggetto deH'ospedale 
bensl come soggetto che par-
tecipa alia gestione delle strut
ture sanitarie e conserva, an 
che durante II ricovero, la 
propria appartenenza al nu-
cleo familiare. 

Vincenzo Pedicino 

Lo sviluppo 
mentale 

GABRIELE Dl STEFANO, 
Lo sviluppo cognitive, Giunu-
Barbera. pp. 421. L. 5800. 

(Giovanni Pietro Lombardo) 
Gabriella dl Stefano ha cu-
rato questa racoolta di saggi 
sul problema dello sviluppo 
mentale, di alcuni fra gli au
tori piu autorevoll in mate
ria. Sono ad esempio ripor-
tati. crediamo per la prima 
volta in Italiano, alcuni lava 
ri di J. Piaget su «II linguag
gio e le operazioni intellet
tuali* e di D. E. Berlyne su 
« Pensiero e raglonamento nel 
bambino J». Particolarmente 
interessanti sono a nostro av-
viso gli studi del curatore 
dell'antologia che approfondi-
scono 1'evoluzlone del giudi-
zio morale nel bambino e le 
influenze intellettuali e am-
bientall su dl esso. 

Vietnam: storia e rivoluzio
ne, a cura di J. Chesneaux, 
G. Boudarel e D. Hemery, 
Mazzotta, pp. 379, L. 2C00. 

Nel testamento scritto pochi 
mesi prima di morire, il pre-
sidente Ho Chi Minh afferma-
va che il popolo vietnamita a-
vrebbe avuto «Tinsigne ono
re * di avere sconfitto due tra 
i piu potenti imperialism!, 
quello francese e quello statu-
nitense. Da lontano. ci si e 
interrogati spesso sulle ragio-
ni di questa straordinaria vit-
toria, spesso senza riuscire a 
dare una risposta soddisfacen-
te. Mancava il retroterra ne
cessario alia comprensione dei 
fatti in svolgimento, ed alia 
analisi scientifica si sostituiva 
spesso la visione idealizzata 
di un piccolo popolo che, per 
misteriose ed inesplicate ra-
gioni, appariva piu coraggio-
so, piu resistente. piu capace 
e piu eroico di altri. E* vero 
che il popolo vietnamita, in 
decenni di una lotta sempre 
impari ma sempre vittoriosa, 
ha fornito prove straordina-
rie, delle quali e difficile tro-
vare nella storia paralleli ed 
analogie validi. Ma tutto que
sto non basta a spiegare. 

Un contributo fondamentale, 
tra la abbondante e spesso 
importante messe di studi ap-
parsi anche in Italia sulla vi-
cenda vietnamita. viene forni
to da questo « Vietnam: storia 
e rivoluzione », che raccoglie 
quattordici saggi. di valore ed 
ampiezza ineguali ma sempre 
puntuali e precisi, su altrettan-
u" aspetti della storia e della 
politica del Vietnam, ad opera 
di alcuni tra i piu attendibili 
studiosi di cose vietnamite. 
Esempi: c Confucianesimo e 
marxismo nel Vietnam*, un 
saggio giustamente celebre, 
gia pubblicato a suo tempo in 
Italia da < Critica marxista >, 
di Nguyen Khac Vien, uno tra 
i piu lucidi intellettuali vietna-
miti, direttore di quella col
lana di < Etudes Vietnamien-
nes> che in questi anni di 
guerra e stata fondamentale 
per la comprensione della lot
ta anti-americana, e direttore 
del < Courrier du Vietnam »: 
cLe tradizioni della lotta na-
zionale in Vietnam * di Char
les Fourniau, uno storico co-
munista francese. che ha con-
dotto approfondite ricerche ne
gli archivi di Hanoi, e che fu 
l'ultimo straniero ad awicina-
re Ho Chi Minh. pochi giorni 
prima della sua morte; el l 
comportamento politico delle 
istituzioni cattoliche in Viet
nam > di Jean-Raoul Clemen-
tin; e l l movimento operaio 
vietnamita dal 1920 al 1930» 
di Phan Thanh Son, che getta 
una luce necessaria su un ca-
pitolo fondamentale della sto
ria dello sviluppo della classe 
operaia vietnamita: «Saggio 
sul pensiero militare vietna
mita > di Georges Boudarel. 
E ancora: il saggio di Paul 
Mus sul buddismo nella sto
ria e nella societa vietnamita. 
quelli di Jean Chesneaux su-
gli interessi coloniali e sui 
c fondamenti slorici del comu-
nismo vietnamita». di Henri 
Lanoue sull'influenza economi-
ca degli Stati UniU prima del 
1950. di Rend Dumont sui pro
blem! agricoli nella RDV. Ai 
quali vanno aggiunti. giusta
mente riesumati dal settima-
nale c Paris-Saigon > del 1946, 
alcuni cdialoghi con i rivolu-
zionari vietnamiti >. che ci re-
stituiscono Fimmagine di Vo 
Nguyen Giap e di Ho Chi Minh 
alia vigilia di quella che do-
veva essere la lunga «prima 
Resistenza >. 

I saggi di Fourniau e di 
Boudarel. alia luce della dura 
esperienza appena vissuta. 
sarebbero stati illuminanti sia 
per Johnson che per Nixon, se 
questi personaggi fossero sta
ti in grado. e avessero avuto 
la volonta, di trarre le dovute 
lezioni dalla storia: una sto
ria che mai come nel Viet
nam si e ripetuta lungo il filo 
dei secoli. Ogni volta un inva-
sore straniero ha creduto di 
dover combattere poche ban-
de di « predoni > o eserciu' di 
contadini straccioni, ed ogni 
volta un invasore straniero ha 
dovuto ritirarsi in disordme, 
o al massimo su quel < tap-
peto rosso» che i vietnamiti 
d'oggi hanno steso anche da-
vanti alle truppe americane, 
una volta battute sul campo, 
perche se ne andassero. Que-
stione nazionale e questione 
sociale confluiscono cosl, do
po secoli di Iotte, nel fuoco 
di una rivoluzione che in forza 
di questa confluenza diviene 
imbattibile, e vittoriosa. 

e. s. i 

NARRATORI STRANIERI 

II puro sguardo 
di Claude Oilier 
Di questo aufore francese che sembra abbia prece
duto Robbe-Grillef nella formulazione della nota scuola 
estetica, h apparso il romanzo «Lo scacco di Nolan» 

CLAUDE OLDER, Lo scacco 
di Nolan, Einaudi, pp. 197, 
L. 2600. 

Dl Claude Oilier, si dice, non 
senza qualche verita, che ab
bia preceduto Robbe-Grlllet 
nella formulazione di una 
concezione estetica che ten
de ad esprlmere il reale nella 
sua totalita. II fatto, poi, che 
la Messa in scena (1958) sia 
stato pubblicato dopo Le gom-
me (1953) non vincola rlgo-
rosamente il giudizio. 

Oilier, come ha ampiamen-
te dimostrato nelle opere fin 
qui pubblicato, e presente nel 
racconto solo per quello che 
da a vedere — e non, si badi, 
alia maniera di un autore tra-
dizionalmente ancorato ai ca-
noni del soggettivismo psico-
logico. Tutt'altro. Nelle sue 
opere, si attua una registra-
zione di eventi, nella loro fe-
nomenologia di cose « viste », 
che diventa ccpuro sguardo». 
Questo meccanismo narrati-
vo permette al lettore di sepa-
rare cid che gli interessa, di 
distinguere; infine, di ricom-
poire un libro il cui signlfica-
to si sostituisce a quello del-
l'autore: una realta, cioe, che 
riacquista contorni diversi 
agli occhi del lettore e che 
conserva poche analogie con 
quella che VA. mostra cosl mi-
nuziosamente. Cosl, il massi
mo dell'impersonalita pud ri-
baltarsi, con la mediazione 
della lettura, nel massimo del
la soggettivita. In sintesi, so
no queste le note caratteristi-
che della narratlva di Oilier 
o, se si vuole, della sua ma
niera di /are letteratura. 

Ora, glunge, opportunamen-
te, questo Lo scacco di Nolan 
che conclude il primo clclo di 
opere iniziato, con La messa 
in scena (Einaudi, 1962). 

Questo libro e composto di 
quattro «rapporti», in cui 
sono esposte le varie fasi di 
un'inchiesta che un emissario 
conduce per acquisire qual
che certezza a proposito della 
scoroparsa, in seguito ad un 
incidente aereo, del funziona-
rlo di un'agenzia di ricerche 
economiche e sondaggi di opi-
nione, Nolan, e spiegare, an
che, i motivi del fallimento 
della misslone che alio scorn-
parso era stata offidata. 
• L'lndegihe che remissario-
narratore conduce sullo sfon-
do dl un fiordo norvegese, di 
una vallata dolomitica, di un 
lembo dl terra africana o di 
un arcipelago sperduto nell'o-

ceano non e coronata da suc
cesso. Ma, occorre ribadirlo, 
1'intreccio e tutt'uno con la 
particolare flnzione narra'tiva 
di Oilier e — come giustamen
te scrive Guido Neri nella 
presentazione — la tensione 
drammatica «sl impiglia, si 
investe in una trama di pro-
iezionl sensoriali». 

Per « flnzione », Oilier inten-
de « un SISTEMA NARRATI-
VO PROVVISORIAMENTE 
CHIUSO, nel quale LA NAR-
RAZIONE STESSA PA IN-
TRIGO e DISPONE IL SEN
SO... «(cfr. Nouveau roman: 
hier, aujourd'hui • 2. Prati
ques, fid. 10-18, p. 203). 

Nel caso de Lo scacco di No
lan, poi, la « flnzione» si so-
vraccarica di una ritmata 
scansione « intertestuale » che 
indirizza in piu direzioni, tut
te possibill, tutte plausibili e 
che rlconducono all'originario, 
sotteso awlo narrativo. E' una 
descrizlone del reale come 
giuoco combinatorio dl feno-
meni, di eventi, di risultanze 
che tendono a durare nell'im-
maginazione del lettore come 
entlta autonome; al limite, 
capaci di promuovere, all'in-
flnito, in una circolarita sem
pre riproponente, sensazlonl, 
assemblages vari, dove il pro-
babile e l'improbabile parte-
cipano di una medesima co-
gnizione della vita. In questo 
mondo puro deWoggetto, della 

«cosa in se», Oilier precisa 
1 contorni di una sua meta
fisica del concreto nella du-
plice dimensione spazio-tem-
porale. 

Con La Vie sur Epsilon (Gal-
limard. 1972), non ancora tra-
dotto In Italia, Oilier presenta 
un romanzo di anticipazione 
e di terrore la cui azione si 
svolge in un universo lrreale 
ed enigmatico; cosl, inaugura 
il secondo ciclo delle sue ope
re, dove si attua, secondo Oi
lier, una aincessante circola-
zione dei testi e delle istanze 
percettive, cioe a dire lettrici, 
in un'alternanza di decompo-
sizione e di ricostruzione» 
(op. cit.). 

Esaurita la flnzione roman-
zesca con Lo scacco di Nolan, 
Oilier intende utilizzare que
sta esperienza narratlva per 
provare una nuova ipotesl di 
Iavoro, che rlfaccia 11 percor-
so delle coordinate del libri 
precedent!, a partire proprio 
dalla Messa in scena, 

Nino Romeo 

In libreria 
II PCI per le autonomie 

ENZO MODICA, I comunlsti 
per le autonomie. Edizioni 
della Lega per le autonomie 
ed i poteri locali. pp. 170. 
L. 2000. 

(Una Tamburrino) — Con 
questa raccolta di saggi, En-
zo Modica, responsabile della 
sezione Enti locali del PCI, 
offre al lettore una riflessio
ne — ed un'esposizione del
la battaglla e della elaborazlo-
ne comunlsta — attomo ad al-
cune date particolarmente 
significative ai fini della co-
struzione deH'ordinamento re-
gionalista. 

La prima data e quella del 
•68-'69, quando si radicallzza 
lo scontro politico attorno al
ia decisione, oramal non piu 
rinvlabile, dl arrivare final-
mente alle prime elezionl re-
gionall. La seconda data e 
quella del 70, l'anno della Co-
stituente regionale, il momen-

to piu fecondo ed unitario del
la attivita dei nuovi organ!-
sml elettivl, impegnatl nella 
elaborazione degli Statuti. In-
fine, la terza data, quella del 
blennio *71-"72, quando si ini-
zia ooncretamente la costru-
zione dell'ordinamento regio
nale e le Region! si trovano a 
dover fare i contl con la te-
nace resistenza centralizza-
trice dell'apparato 6tatale e, 
poi, del governo di centro 
destra. II modo come sono 
stati elaborati 1 decrett dele-
gati per trasferire alle Regio-
oi le competenze loro asse-
gnate dalla Costituzione; 11 rin-
vio da parte del governo delle 
prime Ieggl regionall, Infine la 
drastica riduzlone del mezzl 
finanziari da passare alle Re
gion!: questi i moment) sa
lient! dell'attacco antiregiona 
lista che ha segnato 1 prlml 
tre anni di vita delle nuove 
assemblee elettive. 

La «casa di vacanza» 
I DANA PESCIOLI, Attivita 
extrascolastiche, Armando, 
pp. 194. L. 2650. 

(Elena Somino). In que
sto libro I'A. anallzza i 
risultati di un'esperienza 
condotta In una ccasa dl va-
canzas con circa trenta bam
bini per turno di eta fra I tre 
e gli undid anni, moltl del 
quali rientravano nel nume-
ro dei cosiddetti xbambinj 
difficill». 

Questo semplice resoconto 
deU'attivita svolta non e, e 
probabilmente non vuole es
sere, qualcosa di rlvoluziona-
rio. ma semplicemente, e non 
e poco, un tentativo eversivo. 
Si tratta dl un'esperienza dl 
sociahzzazione dei bambini. 
partendo da un ambiente, co
me quello della vacanza, gia 
di per se Iiberatorio e quindi 

particolarmente adatto ad 
esperienze educative di tipo 
nuova 

A ragazzl che vlvono normal-
mente in una scuola ancora 
oggi impostata in modo par
ticolarmente intellcttualistico 
in cui e tanto poco lo spa-
zio che si concede alia libe
ra espressione dei giovanl, k 
importante offrire almeno una 
esperienza extrascolastica che 
soddisfi al loro bisognl di 
espressione e comunicazione. 

La casa di vacanza non e cer
to 11 toccasana per bambini 
che crescono in una societa 
afflltta da molt] mall, che 
si riversano su dl una crlsl 
educatlva ormal cronlca; e 
perd on modo dl offrire loro 
almeno un breve perlodo In 
un ambiente piu Iibero e cer-
tamente piu stimolante. 

Riedizioni economiche 
THOMAS HARDY, Via dalla 
pazza folia, Garzanti. pagi
ne 444. L. 800. 

THOMAS MANN, Tonk> Kr& 
ger. La morte a Veneiia, 
Cane e padrone, Garzanti. 
pp. 249. L. 6000. 

GUSTAVE FLAUBERT, Ma
dame Bovary, Garzanti. pa-
pp. 249, L. 600. 

(Redaz.) — Nella collana 
economlca / Grandi Libri 
l'edltore Garzanti presenta tie 
nuovi tltoll. H romanzo dl 
Hardy viene offerto nella tra
duzione di Piero Jahier e Mai-
LU Rluler Stonemu. La vi

ta, il profilo storico-critico e 
la guida bibliografica sono 
opera dl Attilio Bertolucci. 

I tre racconti di Mann sono 
stati tradotti da Salvatore Ti
to Villari, mentre 1'apparato 
criUco e stato curato da Gior
gio Cusatelll, che tiene conto 
delle piu recent! interpretazio-
nl critiche di Mann, da Lukacs 
ad Asor Rosa, 

H romanzo dl Flaubert e 
stato tradotto da Oreste Del 
Buono. L'apparato critioo, an
che lo questo caso, da conto 
delle Interpretazionl che del 
fenomeno Flaubert offre la 
moderna soclologla della let-
teraturm. 

1953 -1973: VENT'AHNI CON I LIBRI DEGLI 

EDITORI RIUNITI 

CAMPAGNA PER LA LETTURA 

In occaslone del « Mese della Stampa Comunlsta • L'Unlta 
e Rinascita, in collaborazlone con gli Edltorl Rlunitl, pro-
muovono una campagna per la lettura, mettendo a dlspo-
sizione del proprl Iettori 7 PACCHI LIBRO degli EDITORI 
RIUNITI AD UN PREZZO DEL TUTTO ECCEZIONALE. 
Inoltre chl acqulstera uno o piu pacchi rlcevera IN 
OMAGGIO UN MANIFESTO della Rivoluzione russa. 
E' una iniziativa destinata a diffondere I'lnteresse per II 
libro tra le masse popolari, I lavoratorl e I giovanl che 
dalla lettura vogllono attlngere, oltre a nuove cognlzlonl, 
consapevolezza e sicurezza nella lotta per II progresso e 
per Cemancipazione del Iavoro. 
L'offerta specials e vallda dal 10 glugno al 30 settembre. 

1. Marx, Engels, Lenin 
MARX-ENGELS Carteggio 

6 volumi in cofanetto L 8.000 
LENIN Opere scelte » 2.000 

Costo totale L. 10.000 

Prezzo vendita per Iettori dell'Unlta e Rinascita L. 5.500 

2. La rivoluzione russa nella letteratura 
REED I dieci giorni che scon-

volsero il mondo L. 1.500 
MAJAKOVSKIJ Opere 

8 volumi in cofanetto » 8.500 

Costo totale L 10.000 

Prezzo vendita per Iettori dell'Unlta e Rinascita L. 5.500 

3. II pensiero democratico 

DIDEROT Interpretazione della 

VOLTAIRE 

HERZEN 

BLANQUI 

HELVETIUS 

Prezzo vendita per 

natura L. 

Lettere inglesi » 

Sviluppo delle idee r i -
voluzionarie in Russia » 

Socialismo e azione r i -
voluzionaria » 

Dello spirito » 

Costo totale L 

Iettori dell'Unlta e Rinascita L 

600 

700 

700 

900 

900 

3.800 

2.000 

4. Imperialismo e Iotte di liberazione 
DAVIS La rivolta nera L 1.500 

MOISY L'Americaibttdleidrmi1* 1.800 
HO CHI MINH La grande lofta V T. • » V 1.200 
THEODORAKIS Diario del carcere » 1.800 

Costo totale L 6.300 

Prezzo vendita per Iettori dell'Unita e Rinascita L 3.500 

5. Memorie e testimonianze di militanti 
AUTORI VARI I compagni L 3.000 

Storia di on operaio 
napoletano » 1.800 
Comunista in Sicilia » 1.800 
Memorie 1939-1941 » 1.200 

CACCIAPUOTI 

CALANDRONE 
MASSOLA 

Costo totale L 7.800 

Prezzo vendita per Iettori dell'Unita e Rinascita L. 44)00 . 

6. La Resistenza 
LONGO 

COLOMBI 

MILANI 

BERGONZINI 

PAJETTA 

DE MICHELI 

Sulla via deli'insorre-
zione nazionale 

Nelle mani del nemico 

Fuoco in pianora 

Quelli che non si ar-
resero 

Douce France 

T Gap 

L 

» 

» 

» 

» 

9 

2,500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

Costo totale L 7.500 
Prezzo vendita per Iettori dell'Unlta e Rinascita L 44»0 

7. Vita italiana 
DEL BOSCO 
AUTORI VARI 

Da Pinelli a Valpreda L 
Dossier sul neofasci-
smo 

NOVELLI Spionaggio Fiat 
FORTEBRACCIO Corsivi 7 0 
AMBROSINI Rapporto sella repres-

sione 
l boss della mafia 

800 

800 
500 
900 

700 
1.500 

Costo totale L 5^00 

Prezzo vendita per Iettori dell'Unita • Rinascita L 2J00 

Desidero ricevere 1 pacchi 
numero: 

o o o o 
Desidero ricevere 1 pacchi 
siderato. 
Nome 
Cognome 
Indirizzo completo 

contrasesgnati con il 

© G O 
contrassegnati con II 

Rlragliare e Invtare In busta chlusa o Incollare su carta 
Una postate Intestando a: Edltorl Rlunitl, Vlale fiegina 
Margherita, 290 • 00198 Roma. 

Spese postall a carico della casa edltrlce. 


