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SCRITTORI ITALIANI 

LUNARDI 
Sorda 

giungla 
umana 

RAUL LUNARDI, « La dela-
zlone », Kratelli Fabbri, pp. 
251, L. 3.000 

Dopo un silenzlo quasi de-
cennale, Raul Lunardi tor-
na con un libro composito, 
che consta dl tre testl narrati-
vi di varia lunghezza e com-
plesslta (La delazione, 1960 62; 
Racconto di provincia, 1955 57 
e Joseph o la crisi, 19641970) 
e prende titolo dal prime- dl 
essl. II dono piu autentlco 
dello scrittore marchlglano, 
scoperto da Vittorinl che nel 
1952 pubblico nel « Gettoni » 
einaudlanl il suo libro di esor-
dio, Diario di un soldato sem-
plice, quella sorta di quasi 
maniacale curiosita per la ne-
fandozza psicologica. quel gu
sto febbrile e crudele della 
esplorazione nei fondi di caf-
fe della degradazlone quotl-
diana, dell'intrigo miserabile, 
della perfidia finalizzata sol-
tanto alia propria sopravviven-
za, pare qui, in ciascuna del-
le tre prove, sclidificato. 

L'infamia ha, a suo modo, 
la perfezione .issoluta dell'uo-
vo, e 11 mondo e un infer
no che si ripete monotono, 
nella demenza dell'ovvio. Alza-
te 11 masso. e scoprirete inor-
ridltl la vermlnaia brulican-
te. Lunardi adotta, cosl, la 
strategia dell'entomologo: si 
cala dietro le sue comunlta 
di Insettl che si chiamano uo-
mini. dentro le sue colonie 
di coleotteri travestlti da per-
sone rispettabili. e ne mette 
a nudo le abitudini losche, 1 
traffic! subdoii, l'efferata 
vigliaccheria. Nessuno del 
campion! esaminati dallo 
scrittore sfiora. per carlta. 1 
vertici del crimine: si tratta. 
tutt'al piu. di piccoli cabo-
teurs della spiata. del ruffia-
nesimo. della delazione ano-
nima: cagliostrazzi formato ri-
dotto. magari In doppiopetto. 
che gestlscono le loro povere 
Industrie del servilismo e del
la corruzione prevalentemente 
nella sorda elungla della pro
vincia. 

T tre romanzi funzionano da 
tessere di uno stesso mosai-
co. o meglio da vetrini di un 
caleidoscoplo che rende inva-
riabllmente un'immaelne grl-
2ia e opaca: sla che l'ambjen-
te sia un collegio svizzero per 
student! benestantl. sia che lo 
scrittore sposti la lente del 
microscoDlo su un angolo de-
presso della provincia centro-
mpridionale italiana, con bru-
schl dera^Hamsnti nella « ca
pitate morale». II rlsultato 
non cambla: 11 paesagsio e 
sempre lo stesso, penosamen-
te lnquletante. A dominare e 
sempre 11 sotterfugio. la pre-
varicazione. !1 dolo. E ad ani-
marlo. sia Dure in modi equl-
voci e ambigui. sono figuri
ne del ceto medfo o della 
lumpenborghesla. professorl 
dl scuola. qualche professio-
n'sta con asr>!raz!onl dl social 
climbpr. bottesai. Ihtrallazza-
tori politlcl. 

L'ultimo del tre testl, Jo
seph. o la crisi, e l'unico In 
cui lo scrittore lavori alme-
no il personaggio del prota-
gonista a tutto tondo. e 11 
cui progetto asplra a fornlre 
un diagramma complesso non 
solo di una sconfitta coscien-
ziale e esistenziale, ma 11 fal-
limento e la degradazione dl 
un quadra politico. Joseph e 
1'emblema della frustrazione 
anche ideologica dl una In-
tera generazione dl Intellettua-
li di sinistra che si scopri-
rono c rivoluzionarl » durante 
la Resistenza, senza mai riu-
scire peraltro a superare Tim-
passe del loro egocentrismo 
di radical! piccoloborghesi che 
avevano sbagliato indirizzo 
lmboccando l'uscio marxl-
sta. Progetto ambizloso. 
quello di Lunardi, ma 
realizzato soltanto In par
te. Attcrno a un traliccio di 
questa portata sarebbe occor-
so costruire un organismo 
concettuale. critico e lingul-
stlco certamente piu articola-
to e capace dl dilatarsi In 
latitudine e in lonsitudine, a 
diversi livelli conoscitivi. con 
una freddezza dialettica im-
placabile. Ma comunque. al dl 
la delle singole riuscite del 
test! che Ic compongono, 11 
libro esiste. esprlme una sua 
ferma e corciuta prpsenza. 

Mario Lunetta 

DE MARIA 
Ricerca 

della 
liberta 

GIORGIO DE MARIA, « I 
dorsl del bufali », Mondado-
r i . pp. 250. L. 3.000 

Attraverso il racconto-anali-
si-rievocazione di una relazio-
ne sentimentale estremamente 
profonda e complessa, ancor-
clie scontata nei tempi este-
riori e nelle forme consuete 
di un tipico rapporto borghese 
extra-coniugale, il protagoninta 
del nuovo romanzo di Giorgio 
De Maria, professore di sto-
ria in un istituto di scuola 
media superiore dell'Italia set-

"tentrionale. propone le linee 
di una ricerca csistenziale e 
assoluta di liberta e di rior-
ganizzazione globale della co-
scienza dell'individuo e dei 
rapporti umani. 

Nel tentativo di perfeziona-
re e definire stabilmente il 
legame sentimentale intellet- -
tuale, legame intensamente 
vissuto da parte dell'uomo co
me recupero di una assoluta 
immuniU\-limpidezza della co-
scienza, condizionata e ag-
gredita dall'indifferenza nulli-
ficante e tragica della socie
ta industriale. si identifica il 
primo tentativo di rottura nei 
confront! delle istituzioni rigi-
de e formalizzate dall'orga-
nizzazione capitalistica della 
societa. colpita e rifiutata nel
la struttura convenzionale e 
statica della famiglia piccolo-
borghese. 

II progetto di un «ordine 
nuovo*. l'ordine libero e giu-
sto di una riorganizzazione 
collettiva dei rapporti umani e 
sociali. passa dunque anzitut-
to attraverso una ipotesi di 
protesta e di disgregazione cri-
tica delle strutture borghesi 
organizzate, preparata indivi-
dualmente dall'intellettuale au-
tonomo attraverso il rifiuto 
sistematico, il rifugio senti-
mental-assoluto. l'aggressione 
ironico-sarcastica: sullo sfon-
do di un panorama sociale 
grottescamente irretito dal fa-
stidioso revival fascista. dalla 
retorica moderata degli « equi-
libri internazionali i> e dal fa-
natismo astratto e violento 
della «rivolta t> extra-parla-
mentare. 

II primo atto critico dell'in-
tellettuale si realizza attra
verso la scomposizione siste-
matica del linguaggio borghe-
se. roso dapprima nell'ironia 
sottile del menage borghese 
quotidiano. aggredito poi nella 
zona dei rigurgiti nazionali 
altisonanti, fino alia riesuma-
zione di suoni, articolazioni 
primordiali, coniazione di nuo-
ve parole e nuove realta (le 
parole «prevne») scaturite 
dalla massiccia presenza cor-
rosiva di demoni e forze na-
scoste (i dirsi dei bufali), 
estreme proiezioni sub-co-
scienziali del nullificante quo
tidiano attentate della societa 
tecnologica. 

« La fede rivoluzionaria nel
la trasformazione della socie
ta non e piu un fatto corale. 
da viversi impersonalmente: e 
divenuta patrimonio di po-
chi >. H solitario «golpe ». 
preparato lentamente nel si-
lenzio consapevole della co-
scienza riflessiva, critica, iro-
nica. profanatrice, si confi-
gura infine come un viaggio 
senza ritorno. come fede 
« nell'improbabile >. come at-
tesa della duplicazione di un 
miracolo. rifiuto di tutte le 
possibili scelte plausibili. pur 
attraverso il rischio inelimina-
bile di un'estrema sfida con 
l'ignoto e con la morte: con 
la minaccia di un'ulteriore fe-
roce ricomparsa dei bufali del-
l'ossessione e della condanna, 
in vista del recupero intatto di 
un dolore responsabile. della 
umanita sottratta all'indiffe-
renza. alia violenza sistema-
tica e alia follia inguaribile. 

POMINI 
Ergastolano 

fra i 
pescecani 
ALDO POMINI, « II ballo 
dei pescicanl s, Kinauiii, pp. 
214. L. 3 000 

Sulla scla del successo dl 
« Papillon » • compare questo 
Htto diario che si muove fra 
la cronaca minuta e, indlret-
tamente, i'inchlesta sul meto-
di dl vita primitivi e bruta-
11 tuttora vlgenti in estreml 
lembi di terra quale la Guya
na. La lettura ha un suo In-
dubbio fascino per la modal!-
ta dl rispecchiamento d'una vi
ta carceraria dura, spietata, 
in cui prevale la legge del piu 
forte e del piu capace. Basta 
pensare ai tentativi di fuga 
fatti dall'autore foggi, secon-
do la scheda editoriale, vi-
vente a Torino) sinche fini-
see ai lavori forzati. Forse uno 
sveltimento della episodica 
brulicante di cui e costituito 
11 libro. avrebbe reso piu chia-
ra tutta la struttura esposi-
tiva. I francesismi e gll ispa-
nisml di cui 6 irto il volu
me danno di Din auel senso 
di sofferta scrittura, di bassa 
estrazlone popolare. seppure 
qua e la e'e un affiorante, o 
palese, senso del vezzo quasi 
letterarlo. 

Libro che si offre al gran 
pubblico come rigoroso docu-
mento d'una vita vissuta nel-
l'assurdo mondo d'una bestia-
le segregazione, proprio oggi 
che tutte le nazioni sono ap-
parentemente indirizzate a ri-
valutare altrimenti la sorte 
umana. Basti pensare. fra 1 
tanti fatti, al Iavoro che Pau-
tore assieme a Pierre e ad 
un inglese sono costretti a fa
re, portatici da una nave a 
vapore, su un isolotto del ter-
ritorio di Amacuro 

Ma sta al lettore trarre quel 
che di passionale, di feroce-
mente sbozzato, di dilanian-
te denuncia ci viene da que
sto « ballo dei pescicanl». 

UNA BIOGRAFIA CRITICA DEL GRANDE COMICO AMERICANO 

Keaton: 
una f accia 

di legno 

G i u s e p p e B o n a v i r i I Buster Keaton ineffabile in ogni clrcostanza 

« II cinema di Busier Kea
ton », a cura di Plero Arlo-
rio, Samona c Savclli, pp. 
122, L. 900 

«A livello teorico — scrlve 
Arlorio nell'introduzione del 
suo libro — il merito princi
p a l dl Keaton 6 il rifiu
to, nella concretezza del film, 
sia della consolatoria sovrap-
poslzione dell'ideale al reale 
sia della reazionaria impossi* 
bllita dell'ideale. A livello poe-
tlco il suo merito forse piu 
grande sta nell'aver espresso 
terrori, incubi, angosce, orro-
ri, solitudine totale nella con
cretezza di infinite e genia-
11 gag». 

Plero Arlorio indica una 
chiave giusta di lettura del 
grande comlco e delle sue ope-
re, attraverso una serle dl ma
terial! di notevole Interesse 
(testi e interviste, antologia 
della critica, filmografia e al-
cune tra le immaginl piu bel
le dell'attore-regista e dei suo! 
film). Dl lui, in Italia, pochi 
«specialist!» si sono occu-
pati ultimamente in sedi di
verse (fra di essi Ernesto G. 
Laura, che anche in occasio-
ne del noto ciclo televisivo 
cur6 un «quaderno» destina-
to al privilegiati che ricevo-
no gli appunti del servizio 
stampa della RAI, e Tino Ra-
nieri a cui, in particolare, va 
attribuito il merito d! aver 
espresso, proprio su queste co-
lonne, alcuni tra i giudizi piu 
intelligent! su Buster Keaton). 

Soltanto oggi. ad alcuni an-
ni dalla sua morte in una 
poverta quasi assoluta, attra
verso la « scoperta » o risco-
perta cine-televisiva, si e guar-
dato a Keaton e al suo ci
nema, in profondita. Non e 
piu azzardato porlo, lassu. ac-
canto a Chaplin. Poi, tutti gli 
altri. Non e nemmeno ose an-
teporlo a Chaplin. 

Qualche mese fa a Roma, 
alcuni hanno potuto finalmen-
te vedere per la prima volta 

in Italia, dopo otto annl, l'ul
timo grande film keatoniano, 
in occasione del calderone 
beckeUiano al «Teatr!no En-
nlo Fla!ano». Quest'opera si 
chiama appunto Film, una pa-
rola con cui Keaton si identi-
ficava quasi ad esprimerne la 
essenza. Film di Alan Schnei
der su testo dl Samuel Be
ckett. Beckett non aveva mai 
creato testi per 11 cinema e 
— egli stesso lo confermo una 
volta esplicitamente a chl scri-
ve — Film fu possibile per-

ch6 Keaton accettd dl interpre-
tarlo. 

II suo visoche-resta-di-legno 
sempre in bilico tra macro-
cosmo e microcosmo, ha 
espresso la condizione interio-
re dell'uomo beckeUiano, il 
suo personaggio, la sua na-
tura stessa di oggetto. Cosl 
come il silenzlo dl Keaton e 
11 silenzlo di Beckett. Un'ana-
lisi che bisognerebbe svilup-
pare. In una dichiarazione del 
1932, contenuta nel libro di 
Arlorio, Keaton cosl si espri-
meva: «I1 mlo genere di co-
micita e un viso d! legno. Sul
lo schermo conservo una ma-
schera impassibile in ogni clr
costanza, si tratti d'amore, dl 
matrimonio, di funerale o di 
battesimo. Intorno a me le 
persone hanno fremiti di gioia, 
tremano di paura, sono afflit-
te fino alle lacrlme. Ma il 
mio viso resta di legno. Sul
lo schermo sono il tipo che 
non ha il senso dell'umori-
smo. La mia maschera resta 
impassibile mentre faccio ri-
dere tutti. E' in questo con-
trasto che sta la mia comi-
cita. Un uomo che e eccessi-
vamente piccolo o grande di-
venta immediatamente coml
co, ma nella realta della vi
ta — e sempre prudente rl-
cordarlo — lui non pud ren-
dersene conto ». 

Carlo di Carlo 

TESTI DI FILOSOFIA 

Dalla Francia 
prof eta del nulla 
CLEMENT ROSSET, c Lo- | contrario il reale e lncredi-
gica del peggio», Longane-
si. pp 304. L. 3.300. 

Questo fascinoso ma assal 
discutible libro di un giovane 
francese, Clement Rosset. se da 
un lato mostra nell'autore 
una prepotente vocazione alia 
filosofia e -a far filosofia in 
prima persona, rivela pure il 
persistere anzi l'espandersi di 
atteggiamenti nichilistl di cui 
oggi la cultura francese e por-
tatrice sopra le altre e in mo
do assai cinico se pure, e in 
cio sta il maggior pericolo. 
con una copertura di sfavil-
lio e paradossalita che fa sem-
brare divertimento deH'intel-
ligenza anche la piu velenosa 
mistura. 

Rosset lntende stabilire un 
pensiero traglco, un penslero 
che pero non generi una filo
sofia, la impossibilita a esi-
stere, l'inevitabile fallimento; 
un pensiero tragico che ln
tende chiarire una volta per 
sempre la fallacia di tutte le 
ideologie, comprese quelle che 
combattono le ideologie (e la 
sua?). Per ottenere tale non' 
trascurabile risultato, Rosset 
propone un mondo denudato 
di tutte le menzogne di cui 
ideologie e filosofie per mil-
lenni lo hanno ricoperto, un 
mondo finalmente vero, silen-
zioso di significati, mortuario. 
Per Rosset infatti non e il 
reale a possedere signiflcato 
e valori, e piuttosto 1'uomo 
che, incapace di sopportare la 

J desolazione Insensata del rea-
j le, median te le ideologie e la 
j filosofia cerca di confezionar-
j si un mondo razionale, volto 
l a dei fini. con accertabili dif-

M l i i l c s D a l m n M ! ferenze tra vero e falso, bene . Luisa Patruno e malej regola e ^ ^ 4 . Ai 

STUDI DI SOCIOLOGIA 

L'uomo d'azienda e 
il suo antenato cacciatore 

ANTONY JAY, • L'uomo dl 
• azienda», Rizzoli, pp. 270. 
L. 3.500 

Antony Jay, I'autore di que
sto « L'uomo d'azienda ». e un 
saggista piuttosto noto ! In 

' America, e anche In Italia; 
T <t MachiaveJIi e 1 dingenti di 

azienda » e « L'lnghilterra e i 
. nuovi inglesi», gli altn suoi 

libri gia pubblicati (I'editore 
e sempre Rizzoli) hanno avuto 
un disc re to successo. 

II tema affrontato nei suol 
libri e, in generale, il rappor
to tra il passato e il pre 
sente dell'uomo inteso come 
unita produttiva e animate so 
ciale; in particolare, in que
sto libro, il problems affron
tato e quello della sempre at-
tuale anaiogia tra la struttu
ra sociale umana e quella ani 
male. Ammessa quindi la pos 
sibilita stessa di questa com 
parazione, I'autore si Iancia 
in un continuo parallelo tra 
l'uomo d'azienda e il nostra 
antenato cacciatore. 

Partendo da alcune letture 
•uH'argomento (Lorenz, Mor
ris e soprattutto Ardrey) Jay, 
•onvinto della generalita del 

risultati ottenutt da questi au-
tori, ha cercato di riscopri-
re l'uomo moderno attraver
so le osservaziom compiute 
sugli animali. La ricerca e ta 
Iogica e psicobiologica ha dato 
fondamentali contributi alia 
comprensione ŝ ia dell'evo 
luzione delle societa anima
li sia della stessa evoluzione 
dell'uomo moderno. Con que 
ste ricerche si e visto 
ad esempio, come la selezio-
ne di riglde gerarchie nelle 
societa animali abbia offerto 
loro le piu alte probabihta 
di soprawivenza, gettando co
sl le basi delle nostre attua-
H conoscenze della natura e 
delle sue manifestazioni. Si e 
cos! potuto scoprire che una 
societa di polli con le sue 
gerarchie ha un'organizzazione 
del tutto simile ai nostri eser-
clti. 

In questo modo si e fatta 
una scoperta che puo anche 
essere utile ma che, senza dub
bio, se non e compresa nel
la giusta ottlca, diventa sol
tanto divertente e mistlfica-
toria, cosa che I'autore non 
ha voluto superare. 

Questo libro. dietro un'ana-
lisi a tratti anche divertente 
e spigliata dell'azienda moder
ns. nasconde un profondo con-
servatorismo sottoculturale: 
una comparazione o meglio 
un'identita tra l'uomo caccia
tore e l'uomo d'azienda pud 
essere utile solo se si coglie 
la necessita di superarla e non 
ci si nasconde dietro un'ine-
Iuttabilita dell'attuale stato dl 
cose, tentando di dimostrare 
che ogni mutamento radicale 
e impossibile. iXntony Jay, con-
cludendo. in maniera scorre-
vole e intelligente, cerca di 
dare un contribute sostanzia-
le alle ricerche della cosld-
detta « Nuova Blologia ». Pur-
troppo pero il dato di fondo 
che emerge da queste pagine 
e quello che un borghese pu6 
ronsigliare alia borghesia: co
me meglio ingabbiare le spin 
te della classe operaia cer-
cando di attirarla in una Ipo
tesi cogestiva (nuovi sisteml 
di produzione alia catena dl 
montaggio, e t c ) da un lato, 
dividendola dall'altro 

Luca Marota 

bilmente semplice: esso non 
ha fini, ne regole, ne ordine. 
ne vero, ne falso; il reale e 
caso, ebbra combinazlone di 
fenomeni la cui regola, para-
dossale, e la provvisorieta, 
rimprevedlbile, e non v'6 con
fine e centra, valori da cui 
giudicare, ma caotica poliva-
lenza dalla quale neppure per 
un solo istante possiamo co-
noscere quel che ci attende. 
vittime prime, noi uomini, di 
questa sconnessione univer
sale, di questo reale possibi
le e mai precisabile. 

A che dunque programma-
re la nostra azione, scopi nel
la storia, leggi scientifiche? 
Cosl opina Clement Rosset. il 
cui nichilismo spazia da Lu-
crezio a Nietzsche, e spesso 
sconvolge secolari Interpreta-
ztoni, proponendo una lettura 
ai limit! del grottesco, ma 
sempre originale, del pensie
ro sofista. di Lucrezio, Pascal 
e dello stesso Freud. 

Tuttavia una filosofia che 
cosl spietatamente ci propone 
una realta da awicinare con 
sgomento e dolorosa coscien-
za della sua incertezza, una 
cosmologia del provvisorio. 
ci costringe a qualche caute-
la, non fosse per altro che per 
difendercl. E dunque: che 
l'origine sia stato caos, e indi-
scutibile; che dopo infinite 
combinazioni le partlcelle del 
reale si siano connesse in mo
do da stabilire corpi definiti 
che hanno dato luogo a una 
continuity, non sembra possi
bile negarlo: si pud inoltre 
ben presumere che nessuna 
mente o Ente abbia prowe-
duto dall'estemo a definire 
e mettere ordine tra i corpi. 
Pare quindi sicuro che dopo 
infiniti tentativi e per un 
equilibrio intemo alia costitu-
zione della materia, il reale, 
abbia preso definizione e or
dine. 

In tal senso l'ordine e ge-
nerato da caos (il caso), e il 
dato primo del reale e il caos. 
Ma una volta raggiunto un 
ordine, questo In cui noi vi-
viamo. e lecito parlare di 
casualita. incertezza, provviso
rieta, follia ininterrotta? 

Rosset ammette che la no
stra condizione non e quella 
dell'originario caos, ma sostie-
ne che presto ci risolveremo 
nella dissoclazione casuale 
(slamo una breve pausa tra 
un caos originaiio e uno fi
nale) e che sotto 1'apparente 
ordine naturale e'e sempre 
provvisorieta. incertezza, in
finite possibilita. E non ci con
vince. perch6 tra la schizofre-
nia originaria e il nostra unl-
verso la differenza esiste. sia 
pure fagace o durevole pau
sa del caso. Tal che se pos
siamo con la scienza cogllere 
II senso della natura e usarla, 
possiamo pure con le ideolo
gie e 1'azlone tentare di sta
bilire un senso e una societa 
accettabil! e migliori. Questa 
e la *scommessa» dello storici-
smo mancista: agire per dare 
un senso all'uomo nella di-
mensione della storia. finche 
dura la storia, non antlclpan-
do II caos finale. Ma e per 
aver rinunciato alia storia che 
molti oggi si aggirano In un 
universo gia incenerito. mate
ria casuale priva dell'uomo. 
Con quail apprezzabili fini e 
difficile dire. 

Antonio Sicca 

INCHIESTE SULLA SOCIETA' ITALIANA 

30(L000 ragazzi esclusi 
Sono quelli che vivono negli istilufi e nei collegi amminisfrafi da olfre 40.000 enfi 
e uffici: una realta drammafica, una implacabile legge del sislema sociale affuale 

Gli orfani ' dell'assislenza, 
II Mulino. pp. 177. L. 2.500 
G. SENZANI, L'esclusione 
aniicipata, Jaca Book. pp. 
489. L. 2.000 

Due recenti pubblicazioni 
hanno ii merito di sollevare 
il velo c'r.2 copre una realta 
rappmsentata da circa 300.000 
minore.ini ricoverati in istitu-
ti e «amcninistraU » dagli ol-
tre 40.000 enti e uffici assi-
stenziali operant! nella penl-
sola. *-£>. prima e l'analisi di 
un collegio per orfani assistiti 
dall'ENAOLI (Ente nazionale 
assisten"-a orfani del lavora-
tori). On'equipe di psicologi, 
servendosi di schemi concet-
tuali u r;eiodologici di Goff-
man, Lewm. Berger e Luck-
mann, ha analiizato le carat-
teristicne strutturali e dina-
miche di un collegio partico-
larmonle rappresentativo. an
che Deruhe si presenta come 
modello efficiente e razionale 
di una realta sovente defor-
mata 6A aspett' violentemente 
represiivi. 

Le conclusion! — alle quali 
saltiamo per ragioni di spa-
zio — s:>no che in collegio 
vanno i ragazzi di famiglie 
inesistenti o divise o econo-
micamente deboli. doe «che 
non hanno alcuna forza nel 
contesto *oc!alf », e che in es
so e rtacontrabile una estre-

ma rloizzazione del clima psi-
cologico caratteristico di mol-
te fami^!:o, nelle quali i rap
porti interpers' r.ali tra geni-
tori t- figli si definiscono in 
base a ruoli r'gidamente pre-
fissati. Gli autori derivano da 
cio due conseguenze. La prima 
e che il ocilegio non e un fat
to iccidentaie del nostra si-
stema soc::-!? ma ha radici 
nella btessa dinamica econo-
mica e cuiturale della societa. 
che la pagare al piu debole 
l'esigen«a d' funzionamen-
to dell'organizzazione sociale, 
per cui esso pud essere supe-
rato solo mediante il supera-
mento del sistema assistenzia-
Ie di cui e parte (c. aggiungia-
mo, 11 Miperamento di un tipo 
di soci na che e fisiologlcamen-
te costrstca a gestire tecnica-
mente, con la copertura assi-
stenziale, alcune contraddi-
zioni). 

La seconda conseguenza e 
che rc-ourazione in famiglia, 
di per se non rappresenta la 
alternative »*ale al collegio, se 
il ritorno puro e semplice del 
ragazTO in laniiglla significa 
scarici-e su questa i costi ma
terial! e so«--'al' di una situa-
zlone a cui la f a m i g l i a 
ha gia mostrato di non saper 
far fronte se non attraverso 
l'istituzionalizzazione del mino 
re. La strada da seguire, piutto
sto, coriiiste nella assunzione 

da parte dei «fruitori» del-
l*assist3n'5a della gestione dei 
propri probiemi e nella con-
quista, da parte della comu
nita locate, di uno spazio per 
aggredire le contraddizioni 
prodotte dalla dinamica so
ciale. 

La nstampa del libro di Sen-
zani, un rapporto dalle 118 
case di rieducazione per mi-
norenni, 1* a sua volta luce 
sull'altro versante del mecca-
nismo di emarginazione e di 
repressions violenta delle con
traddizioni sociali. il versante 
dell'istituzione segregatrice e 
punitiva che si caratterizza 
come o "omunita sadica ». 

Entrambe le inchieste, pur 
nella diversita della metodologia 
e delle finaJita, confermano 
la funzione a strutturale » del
ta realta assistenziale e Istitu-
zionale c'*e descrivono: essa e 
fonte di guadagnc per la co-
siddetta industria dell'assi-
stenza, 6 strumento di potere 
e di controllo sociale, emar-
gina forza-javoro dequalificata 
da jsare come esercito di ri-
serva, forma soggetti idonei ad 
assumere ruoli subordinati in -
tutte le istanze e istituzioni 
sociali, d deiegata dalla socie
ta a gestire le tension! e con-
traddhuni che essa stessa ha 
prod-v..'o. 

Fernando Rotondo 

PROBLEMI DI PSICOLOGIA 

Ipotesi d^una scienza 
psicologica integrale 

RENE ZAZZO, cTeoria e 
pratica in psicologia», Edi-
tori Riuniti. 2 voll., L, 3200) 

L'esigenza di fondare una 
scienza psicologica che si pon-
ga in una prospettiva di su-
peramento dei fenomeni delle 
«scuole» e dei «sisteml* in 
psicologia e I'ipotesi che guida 
Rene. Zazzo nel suo libra su 
sTeoria e pratica in psicolo
gia». 

L'autore mette in risalto co
me su un piano metodologi-
co, e non solo su questo, ab
bia nuociuto alio sviluppo del 
progresso scientifico in psico
logia l'esistenza di contrappo-
sizioni frontali tra indirizzi 
diversi di ricerca, senza ap-
prodare ad una visione uni-
taria ed integrale del dato psi-
chico. 

Storicamente la psicologia 
generale e quella sperimenta-
le, la psicologia differenziale 
e quella genetica si sono tra 
di loro reciprocamente Ignore-
te o violentemente contrappo-
ste: il risultato e stato una 
incomprensione totale tra i 
ricercatori, una carenza pro
fonda di riflessione epistemo-
Iogica, 

Tale carenza molto spesso 
e stata mascherata mediante 
il ricorso alle ideologie ed alle 
strutture di potere politico e 
sociale con le quali la psicolo

gia si identificava ed alle qua
li dava, indirettamewte e non, 
il proprio assenso scientifico. 

E* questo modo di intende-
re e fare psicologia che Rene 
Zazzo non condivide; egli e 
attento a cogliere tra gli psi-
cologi-ricercatori le condizio-
ni di disagio operativo pro-
vocato dalle divisioni settarie, 
corporative, ideologiche; a ri-
scontrare come nelle moderne 
condizioni sociali di operare 
6ia i generalisti, sia i diffe-
renzialisti. sia i genetic! cer-
cano di uscir fuori dal ghetto 
in cui 11 ha sprofondati una 
concezione « baronale» della 
psicologia. 

E' questa tendenza, che egli 
vede in atto all'interno degli 
addetti ai lavori. che funge 
da stimolo aU'elaoorazione ed 
esecuzione di un progetto per 
la fondazione di una psicolo
gia integrale. dove lo sforzo 
di fomire sintesi unitarie del
la realta psicologica non va 
a scapito della differenziazio-
ne riguardante l*uso di mo-
dell! diversi e contrapposti di 
esplicazione. 

Nasce cosl 11 libro «Teoria 
e pratica in psicologia», frut-
to tra l'altro della guida di 
un gruppo di psicologi, costi
tuito dall'autore, impegnati a 
lavorare «su una stessa po-
polazlone Infantile, ad esaml-

nare ogni bambino nella diver
sita delle sue crescite, sia la 
genesi della coscienza di se, 
sia lo sviluppo fisico, cercan-
do, per analizzare tutte que
ste crescite, il linguaggio co
mmie di nozioni fondamentali, 
maturazione, autoregolazione 
e controllo. autonomia ». 

II libro si configure cosl 
come un vero e proprio trat-
tato di.psicologia dove Tele-
mento teorico, contrariamente 
ai trattati accademici, e con-
tinuamente verificato ed inte-

grato nella realta concreta, nel
la pratica professionale di tut
ti i giomi; dove il rigore del-
l'esposizione scientifica si ac-
compagna si rigore dell'analisl 
delle condizioni sociali entro 
le quali la scienza viene pra
tica ta. 

Esso e da consigliare agll 
studenti delle facolta di psi* 
cologia e delle scuole di spe-
cializzazione in psicologia; 
agli operatori che hanno a che 
fare con le scienze sociali e 
pedagogiche e che sono inte-
ressati a rifondare le proprie 
conoscenze psicologiche; a tut
ti colore che nella prassl pro
fessionale quotidiana entrano 
in contatto con la realta, psi
cologica dell'individuo. 

Giuseppe De Luca 

EDITORI RIUNITI 
Le pagine piu significative della Resistenza 

e della lotta contro il fascismo 

L0NG0 
Sulla via tfell'insurrezione nazionale 

Biblioteca del movimento operaio italiano • pp. 384 • L. 2.500 • 
Attraverso i documenti politic! e gli scritti sulla stampa clan* 
destina, la prima storia della Resistenza scritta dal coman-
dante generale delle Brigate Garibaldi e vlce-comandante del 
Corpo Volontari della Liberta. 

CURIEL 

Scritt i 1935-1945 
Biblioteca del movimento operaio italiano • 2 voll. -.pp. LX-688 • 
L. 4.800 • Lettere. saggi, articoli: la piu viva testimonianza 
della battaglia ideate e politica del grande dirigente e orga* 
nizzatore del Fronte della gioventii. 

SECCHIA 
I comunisti e I'insurrezione 

Biblioteca del movimento operaio italiano • pp. 400 • L, 3.000 • 
La politica del PCI e degli altri partiti nella guerra partigianat 
una documentdzione essenziale per la storia della Resistenza. 

MASSOLA 
Memorie 1939-1941 

.200 • 
organij-

Biblioteca del movimento operaio italiano - pp, 144 - L. 1 
L'attivita clandsstina in Italia e nell'emigrazione dell'or 
zatore dei grandi scioperi del marzo 1943. 

BATTAGLIA-GARRITANO 
Breve storia della Resistenza italiana 

Letture • pp. 238 • L. 1.000 • Una sintesi utile e rigorosa degli 
avvenimenti che vanno dal 25 luglio 1943 all'insurrezion* 
nazionale. 

CERUI-NICOLAI 

prefazione di M. A. Manacorda • Letture - pp. 158 - L. 700 • 
La vita, la lotta antifascista e il sacrificio dei sette fratelli 
Cervi. Un libro che ha raggiunto la tredicesima edizione » 
un milione di copie vendute. 

KATZ 
Morte a Roma 

XX secolo - pp. 276 • L. 1.500 - La successions drammatica 
delle azioni che condussero all'eccidio delle fosse Ardeatine, 
nella precisa ricostruztone di un giovane studios? americano, 
autore di « Sabato neto *». 

DE JACO 
Le quattro fliornate di Napoli 

Letture • pp. 324 • L. 1.200 - Una documentata rievocazions 
della Resistenza napoletana che ripropone il tema della par* 
tecipazione dei giovani alia lotta per la liberta e I'indipen* 
tjenza del paese. , 

SECCHIA-FRASSATI 

Storia della resistenza 

La prima storia completa della guerra di liberazione in Italia, 
1943-1945 • 2 volumi rilegati in balacron, 1.024 pagine; 2.000 
fotografie e cartine, L. 25.000. 

D Vi prego inviarmi i due volumi della « Storia della 
Resistenza » che paghero in contrassegno al rice-
vimento del pacco. 

O Desidero ricevere la visita di un vostro produttore 
per I'acquisto a rate deH'opera. 

Nome 

Cognome 

»•••«•» M i w i t m * t » M W W « w t w » ' * » i t w w w m n i » i • • •^ • • • • • t» 

f n i m w m w w i w M i w w n ? « w w ? n i n w » t i » t H w w n t i 

Indirizzo completo 

CAP 

Ritagliars e inviare in busta chiusa o incollare su car-
totina postale intestando a: Editori Riuniti, viale Regina 
Margherita 290 - 00198 Roma. II pagamento avverra 
alia consegna. Le spese di spedizione sono a carico 
della casa editrice. 


