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Un libro di Piaget e Zazzo 

PSICOLOGIA 
E MARXISMO 

Una raccolta di contributi volti a misu-
rare risultati e metodi delle ricerche psi-
cologiche con la dimensione della storia 

II libro di Jean Piaget e 
Ren6 Zazzo («Psicologia e 
marxismo», Editor! Riuniti, 
pp. 197, lire 1500) e una 
raccolta di saggi che si sten-
dono su un vasto arco tema-
tico, dall'epistemologia ge-
netica piagetiana alia psica-
nalisi lacaniana, tutti ani-
mati dal comune intento di 
misurare i risultati e i me
todi della psicologia con-
temporanea con la dimen
sione della storia. Esso si 
apre con la trascrizione di 
un ampio e interessante di-
battito pubblico organizza-
to dal gruppo parigino liai
son presente sul libro di 
Jean Piaget Saggezza e illu-
sioni delta filosofia, Lo psi-
cologo ginevrino vi difende 
la tesi di una separazione 
metodologica radicale tra la 
« saggezza » della filosofia e 
la conoscenza vera e pro
pria; la prima sarebbe un 
sapere legato all'impegno 
pratico del soggetto, la se-
conda inveee un sapere 
sempre sottoponibile a ve-
rifica universale. La distin-
zione, cosi adialettica, rive-
la il positivismo non con-
fesso dello psicologo gine
vrino che pure e il teorico 
maggiore di quel « costrut-
tivismo» psicologico per il 
quale il soggetto elabora le 
sue categorie epistemiche 
in uno scambio continuo 
con la realta, scambio ap-
punto fondato nella prassi 
(« Lo strumento di scambio 
iniziale — tra soggetto e 
oggetto n.d.r. — non e la 
percezione... ma l'azione 
stessa», diceva Piaget nel-
YEpistemologia genetica). 

Ma la positivistica sete di 
universality ed oggettivita 
spinge Piaget ad estendere 
alia conoscenza in genere 
quelle categorie formali 
che il soggetto ha inveee 
elaborato nel suo rapporto 
con un oggetto specifico, al-
l'occorrenza la natura. In
veee di fondare ogni cono
scenza nel rapporto del sog
getto con l'oggetto dato egli 
pone allora un'inaccettabile 
dicotomia generica tra la 
« conoscenza scientifica » (e 
cioe la semplice estensione 
delle categorie elaborate 
nel rapporto con la natura 
ad ogni tipo di conoscenza) 
e una «saggezza» cui non 
viene riconosciuto alcun 
valore di verita. Tale dico
tomia ricalca la separazione 
della scienza borghese tra 
fatto e valore e, ancora piu 
a monte, quella kantiana tra 
ragione teorica e ragione 
pratica. Ma se alia prassi 
storica non viene ricono-
sciuta alcuna rilevanza epi-
stemologica, allora, come 
fa osservare Ricoeur a Pia
get, si rischia di cadere 
neH'irrazionalismo, ed ef-
fettivamente l'alternativa 
proposta da Piaget finisce 
per essere tra impegni sto-
rico-sociali assoluti ed ar-
bitrari e conoscenza impar-
zialmente verificabile, «neu-
trale» e dunque insensata. 

Subito quindi, nella prima 
parte del libro, viene posto 
l'accento su quella rilevan
za epistemologica della 
prassi storica che sara il mo-
tivo conduttore degli altri 
saggi. Cosi il saggio di Jean-
Pierre Vernant Edipo senza 
complesso e quello di Mari
nette Dambuyant Psichismo 
e storia si battono contro 
l'eternizzazione e l'universa-
lizzazione delle strutturc 
psichiche attuali. « Nuovi 
rapporti tra gli uomini so-
no la condizione di una psi-
che nuova >, scrive M. Dam
buyant e giustamente Ver
nant ci offre una acuta ri-

lettura dell'Edtpo re di So-
focle mostrandone l'estra-
neita al modello ermeneu-
tico edipico freudiano, la 
cui universalizzazione, fon-
data nel mitico pasto tote-
mico che sarebbe all'origi-
ne stessa della societa in ge
nere, comporta come conse-
guenza, per noi non trascu-
rabile, la sanzione del ca-
rattere naturale di una isti-
tuzione come la famiglia 
nella sua forma borghese. 

Cosi il saggio di Philippe 
Malrieu su Qualche dimenti-
canza di Jacques Lacan (a 
nostro awiso, un po* som-
mario e affrettato) tenta di 
opporre alia lacaniana « su-
premazia del significante» 
« la relazione delle cose con 
gli interlocutori»; e il sag
gio di Lucien Brunelle, 11 
concetto di « debolezza men-
tale »: convergenze o con-
traddizioni, tende appunto 
a mostrare il necessario le-
game tra diagnostica e pe-
dagogia, rimettendo in di-
scussione !e definizioni del
la « debolezza mentale » 
dello strutturalismo ginevri
no e della cosiddetta < etero-
cronia» di R. Zazzo (una 
ipotesi che si fonda sulla 
sproporzione tra eta menta
le ed eta cronologica) pro
prio in funzione delle loro 
implicazioni pedagogiche. 

Chiude la raccolta un am
pio e attento saggio di Mau
rice Caveing, 11 marxismo e 
la personality umana, dedi-
cato al libro di Lucien Seve 
Marxismo e teoria della per-
sonalita, recentemente tra-
dotto in italiano. Caveing, 
sulla scorta di Seve, ristabi-
lisce l'unita delPopera mar-
xiana, mostrandone il pro-
getto antropologico fondan-
te nel concetto di essenza 
umana non alienata, come 
essenza concreta e cioe co
me insieme di rapporti so-
ciali. Cio gli permette una 
critica deU'umanesimo spe
culative e dell'arjtiumanesi-
mo althusseriano attraverso 
la quale egli mostra come, 
proprio sulla base di tale 
definizione dell'essenza uma
na, spetti al marxismo l'edi-
ficazione di una teoria del
la personality come c siste-
ma vivente di rapporti so-
ciali tra i comportamenti». 
Caveing rimprovera inveee 
giustamente a Seve di aver 
trascurato il ruolo privile-
giato del primi anni di vita 
e dunque della famiglia nel
la formazione della persona
l i ty per cui, se da un lato, 
contro la psicanalisi, egli 
critica l'identificazione con 
fenomeni « primitivi » delle 
semplici «forme attraver
so cui si manifestano le esi-
genze della societa riguardo 
alia sua riproduzione demo-
grafica », dall'altro egli non 
dimentica che « il processo 
di formazione della perso
nality e comandato... media-
tamente dalle ideologie reli
giose, giuridiche, morali e 
politiche cristallizzate nella 
famiglia di origine dell'indi-
viduo ». 

La conclusione di Caveing, 
• l'ideologia borghese nega 
le limitazioni di origine so-
ciale per non considerare 
che ineguaglianze di origi
ne strettamente individual]: 
la scienza marxista non de-
ve cadere nell'equivoco che 
consisterebbe nel prendere 
esattamente la posizione op-
posta », vale allora come 
conclusione generale della 
raccolta che appunto vuole 
indurre la psicologia con-
temporanea a un assiduo 
confronto con lo sviluppo 
storico reale, che non sfoci 
pero mai in forme di ri-
duttivismo sociologistico. 

Contardo Calligaris 

Lettere inedite scritte durante le riprese di «Que viva Mexico!» 

La penna di Eisenstein 
L'epistolario, oggi reso pubblico, da la misura di un'impresa, travagliata e difficile, portata avanli dal grande 
regista sovietico tra mille ostacoli e imprevisti - In questo paese « gli attori sono semplici contadini, cittadini, 

frati e bambini» - La diffidenza delle autorita nei confront! dei « russi rossi» 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, agosto 
Stati Uniti d'America, anno 

1930. Dall'Unione Sovietica 
giungono il regista Serghiei 
Eisenstein e due suoi diretti 
collaborator: I'assisiente Gri-
gorij Alexadrov e Voperatore 
Eduard Tisse. II loro obietti-
vo e di studiare la produzione 
di film sonori e stabilire con
tain con le grandi compa-
gnie cinematografiche. La Pa
ramount, interessata alia loro 
attivita, propone di girare al-
ami film, ma tutti i progetti 
di Eisenstein ~ le versioni ci
nematografiche dei romanzi 
« L'oro di Sutter» di Blaise 
Cendrars, « Una tragedia ame-
ricana > di Dreiser, « Corren-
te di ferro » di A. Serafimo-
vie e altri — vengono respinti 
con vari pretesti. Gli uomini 
d'affari americani hanno pau-
ra delle idee rivoluzionarie 
di Eisenstein che, ostinata-
mente, si rifiuta di girare film 
« commerciali •», insistendo nel 
propone sceneggiature serie 
e impegnate sul piano della 
realta sociale. 

Passano cosi alcuni mesi e 
i tre non solo non sono riu-
sciti a girare, ma non hanno 
ancora preso contatto con le 
nuove tecniche del sonoro. Ed 
e a questo punto che un grup
po di intellettuali — gli scrit-
tori Dreiser e Williams, i pit-
tori Diego Rivera e David Si-
queiros e i cineasti Chaplin 
e Mamoulian — proponpono 
ad Eisenstein un film sul 
Messico. La moglie dello scrit-
tore Upton Sinclair si dichia-
ra disposta a sovvenzionare le 
riprese. Nasce cosi la « gran
de idea » di Que viva Mexico!. 
il film destinato a restore 
uno dei piu grandi capolavori 
della storia della cinemato-
grafia mondiale. 

Le trattative per la produ
zione vengono intraprese im-
mediatamente e ad occupar-
sene e, per i sovietici, Lev 
Monoszon, rappresentante ne-
gli USA della AMK1NO, Ven-
te statale istituito alio scopo 
di avviare la circolazione com-
merciale dei film sovietici in 
America. Ed e appunto a Lev 
Monoszon che, durante tutto 
il periodo delle riprese nel 
Messico (1930-1932), Eisenstein 
scrive regolarmente fornendo 
informazioni e descrivendo, 
giorno per giorno, le mille e 
mille difficolta che incontra 
nel lavoro. 

Eccezionale 
reportage 

11 prezioso epistolario e sta-
to ora ritrovato dalla sorella 
di Monoszon, Rosalia, che ha 
conservato per tutti questi 
anni il pacco delle lettere e 
si e decisa a renderne pubbli-
che quattordici, tenendo con-
to dell'inter-esse sempre cre-
scente che si manifesta intor-
no all'opera del grande re
gista. 

Le lettere (scritte quasi tut-
te su carta intestata dell'ho-
tel Imperial di Citta del Mes
sico) contengono, come abbia-
mo detto. preziose informazio
ni sull'attivita di Eisenstein, 
sui problemi che doveva risol-
vere durante le riprese di Quo 
viva Mexico! e sui successi 
che otteneva in mezzo a mil
le imprevisti. Le lettere. in 
pratica, sono un eccezionale 
c reportage > di un grande re
gista che, scricendo, si im-
provvisava giornalisla riuscen-
do a rendere, con la penna, 
I'immensita del lavoro ini-
ziato. 

Pur tenendo conlo della 

censura, delle difficolta dei 
rapporti USAURSS e basan-
dosi sempre sulla triste real
ta messicana, Eisenstein Tie-
see ad informare deltagliata-
mente I'AMKINO e il suo rap
presentante Monoszon. Dalle 
lettere si apprendono cosi no-
tizie e particolari spesso ine-
diti. 

Eisenstein scrive rilevando 
che e difficile girare nel Mes
sico perch6 e'e un caldo ter-
ribile, perche le malattie si 
accavallano, perche le lunghe 
piogge impediscono il lavoro. 
Difficile — egli aggiunge — 
e dirigere gli attori che qui 
sono semplici contadini. citta-
dini, frati e bambini. E a tut-
to cib — continua — biso-
gna aggiungere che le auto
rita messicane pongono osta
coli e si comportano con dif-
fidenza nei confronti di quel-
li che chiamano russi rossi. 

« Tragico 
sf orzo » 

11 lavoro di ripresa va pero 
nvanti nonostante gli intral-
ci. Sostenuto dall'entusiasmo 
e incoraggiato dagli uomini 
ci cultura (tra questi I'am-
basciatore della Spagna re-
pubblicana Alvarez Del Vayo), 
Eisenstein continua a girare 
la ptgantesca epopea sui mes-
sicani, dal tempo degli azte-
rhi alio rivoluzione di Villa e 
Zapata. Dagli scritti che in-
via a Monoszon risulta pero 
piu che mai evidente il «tra
gico sforzo » che compie Ion-
tano dall'URSS dove, purtrop-
po, non si dimostra grande 
interesse per il suo lavoro. 
II regista, al contrario, cerca 
di essere fiducioso e scrive di-
dichiarandosi disposto a ri-
prendere il suo posto di 'lavo
ro a Mosca ver insegnare al-
I'Istituto statale del cinema. 
Scrive agli amid per esporre 
i suoi programmi: vuol gira
re un film in India ed occu-
parsi poi di un lungometrag-
gio dedicato al piano qum-
quennale. 

Md quedte idee restano so-
Gni. Le riprese nel Messico 
vengono interrotte a causa di 
ditergenze con Sinclair, per 
una serie di motivi ancora 
non chiariti. Cosi. nel marzo 
1932, Eisenstein, Alexadrov e 
Titse" abbandonano il Messi
co e all'inizio di aprile, dopo 
una settimana trascorsa a 
New York, ritentano a Mo
sca dove sperano di montare 
il materiale filmato. Lo di-
chiatano, con entusiasmo, il 
P maggio in una intervista 
al quotidiano Mosca-sera. 71 
film, inveee, resta in America, 
incompiuto, e per anni i nega-
tivi vengono sfruttati da altri 
regisli ed utilizzati per vari 
film come Lampi sul Messico 
e Time in the Sun. 

Nonostante le richieste la 
URSS non riescc a tomare 
in possesso del film: e solo 
nelle settimane scorse — come 
abbiamo gia annunciate — 
che gli americani si sono final-
mente decisi a riconsegnare 
i negativi. 

Spettc ora ai registi sovie
tici rimettere insieme le idee 
di Eisenstein, rivedere i suoi 
anpunti e montare Que viva 
Mexico!. Le lettere che ora 
vevgono rese note — • delle 
quaii pubblichiamo alcuni 
stralci — saranno quindi di 
grande utilila per seguire, 
giorno per giorno, Vattivita 
del regista e per cogliere va-
Vuii spunti nel lavoro di mon-
taggio. 

Carlo Benedetti 

Serghiei Michajlovic Eisenstein 

Caro Lev Isachovic. 
L-e csprimo il mio forte ri-

spntimento: due settimane fa 
Iio ricevuto da Lei. in forma 
uffifiale. la richiesta di un 
rapporto sui termini commer
ciali della mia attivita rela-
tiva al SOVKINO. E oggi ne 
am'va un'altra. Cosa vuol di
re tutto cio? Siamo restati 
d'accordo che raggiunta 1'in-
ie«a definitiva in merito alia 
sceneggiatura e alia realizza-
ziene del film, 1'avrei infor-
mala immediatamente. Se non 
l'ho fatto ancora cio signifi-
ca solo una cosa. e cioe che 
iKii vi e stalo accordo. Ed e 
proprio cosi. E infatti non 
e per niente facile accordar-
si sulla questione. ' 
- Lei sa benissimo che la 
Oiiestioni richiede particoJa-
re tura per poterla sistema-
re. Abbiamc selezionato pa-
lecchio materiale e abbiamo 
avuto tante gale da pelare. 
E in primo luogo la questio
ne dei soldi. Anche qui spen-
dere un milione per le ripre
se non e facile. Prima di fa-

Nilde Iotti su « Rinascita » rivela un episodio della vita di Raffaele Mattioli 

Salvo i «Quaderni» di Gramsci dai fascisti 
Sul numero di a Rinascita* 

che esce oggi, la compagna 
Nilde lotti ricorda la figura 
di Raffaele Mattioli, recente
mente scomparso, e I'amicizia 
che, in nome dei comuni idealt 
anlifascisti, lego il banchiere 
e Vuomo di cultura a Palmi-
ro TogliallL Riportiamo qui 
lo scritto di Nilde Iotti, nel 
quale si rivela il ruolo essen-
ziale avuto da Mattioli nel 
porre al sicuro i *Quaderni 
del carcere», subito dopo la 
morte di Antonio Gramsci. 

Ho conoicmto Raffaele Matr 
tloli tanti anni fa (quasi ven 
ti) in casa di Franco e Mari 
sa Rodano Togliatti non mi 
aveva detto gran che, quan-
do mi aveva annunciate che 
•remmo stati a cena con un 
grande banchiere. Ne aveva 
risposto al mio stupore (i 
banchieri erano commensali 
del tutto inconsueti per noi) 
perche amava osservare e di-
fwtirsi delle sorprese altrui. 

A quella sera ne seguirono 
molte altre a casa dei Roda
no e anche a casa nostra. Ma 
da quella prima volta capii 
subito perche per Mattioli 
Togliatti usava la parola ami-
co, lui che ad attribuire que-
6ta qualifica era cosi parco. 
Tra loro e'era cid che e piu 
proprio dell'amicizia, il trova-
re immediatamente un terre-
no comune di interessi. una 
ragione mai superficiale di 
discorso. Croce, Shakespeare, 
Cam panel la, Racine, Voltaire 
e ancora D'Annunzk), Bacchel 
li, Montale; ogni sera si svol-
geva all'ombra di tranquille 
e appassionate discussionl. Di 
politica parlavano anche, ma 
entrambi quasi con dlstacco, 
con una sorta di rispetto reci-
proco che traeva le sue radici 
dal tessuto deraocratico e an
tifascists da cui entrambi era-
no partitl e dal livello ecce
zionale della loro cultura. 

Una volta sola, che lo rlcor-
di, la discussione fu piu acca-

nita, senza tuttavia giungere 
mai alio scontro. Fu quando 
Mattioli tento inutilmente di 
convincere Togliatti che 
avremmo dovuto soatenere e 
votare per il centro-sinistra. 

Parlavano molto di Gramsci 
e di Piero Sraffa, uno dei 
maggiori economist! del no
stro tempo, professore a Cam
bridge, che dl Gramsci era 
stato amico fratemo e che 
manteneva con Mattioli una 
permanente comunione. Con 
orgoglio annunci6 a Togliatti 
che nel volume dedicato al 
Novecento della collezionc 
Ricciardi — «La letteratura 
italiona: 6toria e testii> — 
collezione che seguiva con pas-
sione e straordinaria compe-
tenza, avrebbe introdotto sag
gi delle opere di Gramsci. Sot-
tolineava la sua soddisfazione 
dl essere stato il primo a 
fario in una opera del genere. 

Fu proprio parlando di 
Gramsci che una sera rlcordo, 

con la modestia di chi espo-
ne la piu semplice e naturale 
cosa del mondo. come i Qua-
derni del carcere, sottratti 
dalla cognata Tatiana dalla ca
mera della clinica Quisisana 
ove Gramsci era spirato, ave-
vano trovato munito rifugio 
nella cassaforte della Banca 
Commerciale, per giungere 
poi, attraverso le ben sicure 
mani di Piero Sraffa, a To
gliatti, al centra estero del 
partito a Parigi. Piu tardi To
gliatti mi confermd la cosa, 
aggiungendo che Mattioli e 
Sraffa avevano anche finan-
ziarlamente aiutato molto An
tonio Gramsci per il lungo 
periodo del ricovero in clinica. 

Queste notizie, ma soprat 
tutto quel rlcordo di Mattioli. 
mi avevano colpito in modo 
profondissimo e fatto caplre 
quail fossero le orlglni e la 
natura dell'amicizia di Togliat
ti per Mattioli. A me, che a p 
partengo alia generazlone che 
con avidlt4 ha acoperto Oram* 

sci, animati come eravamo dal
la volonta e dalla spcranza 
di conoscere un passato che 
ci era ignoto, quel racconto 
appariva come qualcosa di 
mitico, di simbolico. Cera dav-
vero da credere di essere dal
la parte del giusto, se in pie-
no fascismo trionfante — nel 
1937, dopo la vittoria de4!a 
guerra d'Africa — le porte di 
una delle pi& potent! banche 
italiane si erano aperte per 
porre al sicuro dalla raplna 
fascista le opere pensate e 
scritte da un grande comu-
nlsta, morto In carcere per 
lottare per le sue idee: quelle 
opere che. venute alia luce, 
avrebbero influenzato tanta 
parte del pensiero italiano 
degli ultimi trent'anni. Mat
tioli anche allora era stato 
creatore di cultura — e di che 
cultural Ma soprattutto era 
etato l'uomo che fu sempre, 
lo credo. L'uomo che aveva 
fede nella liberta, nelle Idee 
• nella lotU degli uomini. 

re qualcosa ci pensano non 
due. ma quattro volte! 

Quindi come devono essere 
ir.U*rpretate le richieste uffi-
ciaL di rapporto? Per avere 
forse copie di documenti «giu-
stificativi»? Non e una cosa 
bella! E' bruttissima! Ne ab
biamo gia fin sopra i capelli. 
Lasciamo perdere. Sono con-
vinto che lei, sotto sotto, se 
ne duole Dunque tutto e OK 
(so che lei detesta questa 
espressione e allora se ne 
faccia una scorpacciata: OK, 
OK, OK). 

(...) Fraterni saluti 
S. Eisenstein. 

Caro amico Lev Isachovic, 
ho appena ricevuto la sua 

lettera con allegata la copia 
di quella inviata a Sinclair. 
* Chi ha peccato si punisca 
da solo*: tutto l'aspetto or-
ganizzalivo della questione 
era infatti di loro competen-
za. Noi rischiavamo solo la 
nelle. Li avete strigliati per 
bemno e » credo che un 
pro se ne avra di sicuro! Ha 
spedito a Mosca il materiale 
su Oajoca? (*)- S'intende che 
cio sara stato fatto come per 
qualsiasi altro materiale che 
vi arriva dal Messico. 

La ringrazio sentitamente 
per la lettera: « e stata di ve-
ro conforto per il vecchk>> 
(ohime. raltro ieri ho com-
p:uto 33 anni!). Mi preoccu-
pa molto il fatto che non ar-
r.vi la risposta da Mosca. 

Qui stiamo per parti re per 
il sud. Siamo febbricitanti: 
ci siamo vaccinati contro il 
tiki e abbiamo tremato per la 
febbre cosi come si trema 
durante il terrcmoto! Ho un 
gran desiderio di vedere co
sa ha scritto di noi tutti (...). 
. Sempre suo. S. Eisenstein. 

25 gennaio 1931. 
P.S. - Ho tentato di nuovo 

d: scrivere in russo in quan-
to ie acque si sono calmate. 
Mi faccia sapere quanto tem
po ha impiegato la lettera. 

( * ) Eisenstein si riferisce alia 
pellicola girsta in occasione del 
terrcmoto che colpl la citta mes
sicana di Oajoca. I I f i lm, girato 
dalla troupe di E. i l 16 gennaio 
1931 vrnnc proieltato a Citta del 
Messico 48 ore dopo i l terremoto 
e venne quindi spedito a Mosca. 
Ma per colpa d i un parente di 
Sinclair non giunse nell'URSS. 

Caro amico Lev Isachovic, 
stiamo letteralmente toffo-

cando per la gran calura: 
stiamo sciogliendoci! 

Fra una decina di giorni 
saremo a Citta del Messico e 
•nvieremo il primo gruppo di 
foto. il materiale che mettia-
mo insieme e molto buono. 
ma e un peccato sviluppare 
Ie foto con questa calura e 
in queste condizioni disage-
voli. • 

La c sceneggiatura partico-
lareggiata > del film, penso, 
non verra mai scritta. Se mai 
solo dopo che il film sara ul-
fmato. Ma Yokfim sara in-
viato appena vi sara un rima-
suglio di tempo per poterio 
buitar giu (per ora l'abbiamo 
dentro la testa e ce lo ricor-
diamo a memoria); filmia-
mo moltissimo e oggi posso 
scri\erle questa mia solo per
che ieri Eduard ha mangiato 
non so quale porcheria ad 
una festa popolare conceden-
do cosi una sosta alle inin-
terrotte riprese di questi ulti
mi 12-13 giorni. (Qui, caro Lev, 
non ci sono commissioni in
terne e non vi e chi possa bat
ters: per una sosta di 36 ore 
dopo cinque giorni di lavoro. 
Si sgobba, come si dice...) (...). 

Chi sta lavorando ora alia 
Tragedia? (*) (...) Quando ar
riva a New York. Pudovkin? 

(...) Saluti cordiali, sempre 
suo S. Eisenstein. 

( * ) Si tratta della «Tragedia 
americana» di Dreiser. Dopo la 
rottura d i Eisenstein con la Pa
ramount la c Tragedia •» venne rea-
lizzata dal regista Joseph Stern
berg nel 1931 . Dreiser, dal canto 
suo, giudico positivamente la sce
neggiatura di E. e in una lettera 
del settembre 1931 cosi scrisse 
al regista sovietico: c Cosa pen-
sate? Si polra, in Russia, portare 
sullo schermo la T rayd ia? Sarei 
molto contento se si riuscisse. A d 
ogni boon conto Ie dico che ho 
per Lei una grande ammirzzione ». 

Caro Lev Isachovic, 
Le scrivo nel mio pessimo 

mgiese nel caso che la let
tera venga manomessa. La 
traduzione dalTinglese in spa-
gncio richiedera cosi un tem
po cinque volte inferiore di 
quello necessario se scrives-
si in russo. 

(...) Siamo toroatt poco fa 
dal!a costa sud di Acapulco 
dove abbiamo passato una 
settimana filmando molto 
e riprendendo il presiden-
te della Repubblica e il 
«uo seguito. II presidente d 

ha assicurato ogni aiuto (...). 
Nei prossimi giorni iniziere-
mo una delle parti piu im-
portanti del film: quella che 
si riferisce al Tropico — Te-
juantepeca (Salina Cruz) — 
dove trascorreremo circa un 
mese (...). 

La maggiore difficolta che 
incontriamo e che questa re-
glcne e piena di una infinita 
di cinemeraviglie! La scelta e 
i limiti che ci porremo* costi-
tuiranno la parte piu difficile 
del nostro lavoro. 

(...) Spero di poterle invia • 
re una scelta di foto suite ri
prese che faremo. Negli ulti
mi tempi abbiamo fatto del
le puntate per tutto il Messi
co visitando citta di insolita 
bellezza, haciendas, rovine. 
Abbiamo ammirato paesaggi 
interessanti. Abbiamo incon-
trato molta gente. 

Attendiamo una risposta via 
aerea. Sinceramente suo, S. 
Eisenstein. 

P.S. - Anche i ragazzi Le 
inviano cordiali saluti. . 

Mostra di 
architettura 
finlandese 
a Torino 

TORINO. 2 
II musco nazionale di ar

chitettura di Helsinki or-
ganizza una mostra straor
dinaria di architettura fin
landese che si aprira a To
rino in prima mondiale il 
10 dicembre prossimo ed 
avra una durata di 20 giorni. 

La rassegna d destinata a 
portare all'attenzione degli 
esperti e del grande pubbli-

. co le esperienze piu signi
ficative della scuola archi-
teUonica finnica • che ha 
espresso architetti come A!-
var Aalto e che ha svolto 
una funzione-politica ndla 
architettura e nella urbani-
stica di tutto il mondo. La 
mostra sara articolata in 
due sczlonl: da un lato il 
funzionalismo < storico » de
gli anni Trenta, dall'altro 
quello degli anni Cinquanta 
e Sessanta con interesse pre-
valente alle architetture piO 
legate alia contemporancita. 

Caro amico Lev Isachovic. 
(...) lavorare qui e molto 

difficile cominciando dal tem
po — 6 molto irregolare e fa 
prolungare le riprese del 50 
per cento circa — e finendo 
con la gente che parla lin-
gue diverse, con la mancanza 
di personale, con la necessita 
di lavorare sempre con tipi 
nuovi a causa della varieta 
di tribu e della differenza dei 
diritti a seconda delle zone. 

(...) Non parliamo poi dei 
grandi spostamenti. C'e sem
pre bisogno di adattarsi alle 
situazioni piu diverse. Tutto 
cio e molto interessante per 
noi. vecchi cavalli da combat-
timento (...). Suo S. Eisen
stein. 

Caro amico Lev Isachovic. 
(...) il lavoro prosegue in-

tensamente. Lavoriamo a Yu
catan (gulf of Mexico Flori
da). Giriamo piramidi e... cor-
ride. Ma il ritmo messicano 
e terribile: richiede tempo e 
ho molta paura che saremo 
costretti a chiedere a Mosca 
di rimandare di nuovo la no
stra parte/iza. 

By the way, che cosa si sa 
dei nostri passaporti e perche 
Lei non scrive? Attendiamo 
sue lettere. 

Un saluto cordiale, S. Ei
senstein « e figli ». 

Caro amico Lev Isachovic, 
(...) noi vogliamo tornare a 

casa piu di quanto Lei pos
sa immaginare. Ma stiamo 
qui non per il nostro piace-
re. Dobbiamo pensare anche 
a I salario per le nostre fami-
glie e Tunica possibility per 
pagare il nostro viaggio e di 
fare questo film con il massi-
mo profitto. E cio vuol dire 
qualita, qualita, qualita. Ne 
fretta, ne panico. 

(...) Abitiamo sotto le ten
de, lavoriamo come bestie. 
Non dovete pensare che sia
mo dei fannulloni che si di-
\ertono. 

Saluti. S. Eisenstein • il 
* gruppo*. 1 luglio 1931. 

Caro amico Lev Isachovic, 
sono molto commosso per 

l'attenzione dimostrata nei 
confronti della mia salute. 
Ora sono gia in grado di al-
zarmi anche se sono ancora 
debole (...). 

Tutto il Messico e battuto 
da piogge mai viste. Vi sono 
intere zone dove le ferrovie e 
tutte- le comunicazioni sono 
distrutte. E tutto cio, secon-
do le previsioni, durera an
cora per un mese. Intanto 
ho perso la testa per i limi
ti di tempo. E* terribile e 
non dovete dimenticare che 
noi, qui, siamo letteralmente 
divisi dal mondo. E se non ci 
fossero alcuni libri mandati 
da Sinclair ci saremmo gia 
irr.piccati. Ma i libri, sia chia-
ro, non sono stati scritti da 
Sinclair. 

Saluti, S. Eisenstein. 

Caro Lev Isachovic, 
(...) qui ci sforziamo, sfrut-

t if/no ogni piccolo pezzo di 
sole, ma questi pezzi sono 
talmente piccoli che non si 
fa in tempo a puntare la cine-
presa. Abbiamo compreso dal
le lettere di Berlino che Pudov
kin gira ad... Amburgo. Ma 
non sappiamo che cosa. 

Saluti, S. Eisenstein. 

Caro Lev Isachovic. 
(...) vorrei pregarla di una 

cosa. Lei e stato molto gen
tile quando ci ha mandato 
New Republic. Ho visto 1'arli -
colo e sono rimasto profonda-
mente indignato (nonostante 
che lo scritto. in generale. e 
molto carino) per quella fra-
se che dice che c per la prima 
volta nella vita (Eisenstein) 
ha avuto la possibilita di la
vorare liberamente >. Questa 
e la Hnea piu puttanesca se-
guita nei riguardi di rappre-
sentanti sovietici. In partico-
lare perche proviene dalla boc-
ca di organi socialisti e di 
ispirazione quacquera. 

Vorrei quindi porre una do-
manda puramente taltica: • 
cioe se devo esprimere la mia 
indignazione in proposito e 
far pubblicare una letter* di 
risposta oppure non devo far-
ci caso. 

(...) Vorrei rispondere co
me si deve. ma penso di non 
aver il diritto di risolvere il 
problema personalmente, te
nendo conto in particolare 
deU'atteggiamento di simpatia 
che la rivista ha nei nostri 
confronti. Vi mando comunque 
la brutta copia della lettera 
che si potrebbe inviare alia 
redazione (*) e se decidete 
che va bene, fatela battere a 
macchina correggendo gli er-
rori del mio inglese. Ma se 
ritenete che sta il caso di 
non faro scandalo tenetela in 
archivio. Io comunque sow 
per la pubblicazione. 

Saluti, S. Eisenstein. 

(•) La letter* 
rttrovata. 

• stara 
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