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SCRITTORI STRANIERI: VASSILIKOS 

Grecia: gli anni neri 
« Fuori le mura » pubblicato dagli Editori Riuniti, 6 una raccolta di scritti del narratore 
greco, autore fra gli altri del romanzo « Z» da cui fu tratto I'omonimo f i lm, sul 
periodo che va dal 1963 (assassinio di Lambrakis) al colpo di stato dei colonnelli 

ECONOMIA POLITICA 

Mercato del lavoro 
Una raccolta di stimolanti saggi sui caratteri dello svi-
luppo economico cosi come si e presentato e si pre-
senta in Italia - II problema delle qualif iche operaie 

Una manifestazione di student! democratic! per la pace svoltasl ad Atene, davanti all'Unlverslta qualche settlmana prima del 
colpo di Stato dei colonnelli. Con la presa del potere dei fascist! greci ogni manifestazione pubblica di segno democratico e stata 
soppressa, i democratic! perseguitatl, Incarceratl, torturati. La lotta per una Grecia libera non ha sosta. I I llbro di Vas
silikos ne e una dimostrazione 

V A S S I L I S VASSILIKOS, 
« Fuori le mura », Editori 
Riuniti. pp. 258. L. 500 

A dleci anni circa di di-
stanza dalla loro prima appa-
rizione in lingua greca, i sag
gi e le inchieste giomalistlche 
di Vassilis Vassilikos, raccoltl 
sotto il titolo «Fuori le mu
ra », escono ora in traduzione 
italiana. E' un peccato che il 
traduttore si sia servito deila 
edizione francese, allontanan-
dosi cosl sensibilmente dall'o-
riginalita deila scrittura di 
Vassilikos, considerato, giusta-
mente, capofila fra i narra-
tori greci degli anni sessanta. 

L'edizione curata dagli Edi
tori Riuniti e, comunque, un 
apprezzabile contributo ad una 
conoscenza non superficlale 
deila Grecia degli ultlni died 
anni, e hi particolare, di quel-
la T#b f̂eVef:'Mî Brle-"OF presa 
di cosclenza e'dl aspri scon-
tri», come la definlsce nella 
sua prefazione al libro Italo 
Calvino, che va dalla «mara-
tona» deila pace e dall'assas-
sinio del suo protagonista. il 
deputato di sinistra Lambra
kis, nel 1963, al colpo di ma-
no con 11 quale re Costantino, 
rovesciando nel 1965 il gover-
no Papandreu, voile lmpedlre 
1'affermazione delle forze de-
mocratiche. Sono gli anni for-
se plu drammaticl deila re-
cente storia deila Grecia: lm-
pedendo la svolta democratica 
voluta dalle masse, le forze 
conservatrici splanarono la 
strada ai carri armati di Pat-
takos, per il colpo di stato 
del 21 aprlle 1967. 

A questo clima rlmontano 
quindi i saggi. le Inchieste, I 
racconti di Vassilikos. appar-
si su settimanali ateniesi ne-
gli anni 1962*65. «Giornali-
smo di qualita: e per qualita 
intendiamo per prima cosa la 
preclaione informativa del re
portage e per noh ultima l'at-
tenzione e la ricchezza delta 
scrittura», scrive ancora Cal
vino nella sua prefazione. Una. 
ampia inchiesta tra i fami
liar! dei detenutl politic! di 
allora e il pezzo di maggior 
impegno deila raccolta. Altre 
pagine si ispirano all'attuali-
ta delle battaglie politlche vis-
sute direttamente dallo scrit-
tore. dirigente allora deila 
Gioventu Lambrakis. Altre 
ancora alia fanciullezza tra-
scorsa nella Salonicco delta 
seconda guerra mondiale. Im
portant! i saggi sul ruolo dello 
scrittore e sulla funzione del-
1'arte nella societa greca. 

Nato a Cavala (Tracia) nel 
1933. Vassilikos esordi con « II 
racconto di Giasone » nel 1953 
Seguirono le «Vittime delta 
pacen (1956), la «TriIogia» 
(tradotta anche in italia-
Iio). o Mitologia dell'America » 
(1964). « Le fotografie » (1965). 
L'unico romanzo documenlo 
di respiro e «Z». dal quale 
il regista Gavras ha tratto l'o-
monimo film, suU'assassinio 
di Lambrakis. II «Diario di 
Z» (ugualmente tradotto In 
italiano) un iungo racconto, 
spiccatamente autobiografico 
« psicologico, non e stato maJ 
pubblicato in Grecia. 

Gli scritti raccoltl in « Fuori 
le mura*, segnano il momen-
to cntico del passaggio di 
Vassilikos daila letteratura 
• delle trasfigurazloni mitico 
simboliche deila vita contem-
poranean. Inerenti al clima 
letterario di Salonicco. a quel-
la che, per Italo Calvino e 
una letteratura «dl cosclenza 
civile e di denuncia». 

Vassilikos ci svela 11 suo 
modo di scnvere. di concept 
re ia funzione dello scrittore 
nel « Dibattito con la Gioven 
tu Lambrakis». compreso In 
questa raccolta. In una socie
ta informe come e la societa 
feca , • dove lo scrittore 

«svantaggiato. perche di-
pende direttamente dalla si-
tuazlone sociale* per Vassili
kos Ksoltanto due generi dl 
Erosa possono dare risultatl: 

i novella (intesa come rac
conto lungo) e la testimonlan 
za, nel senso del racconto dl 
esperienze dirette, del repor
tage, del documentor. In una 
tituazlone dove domlnano II 
•opruso, Ia represslone, la ml-
•eria, « quello che oggi 11 pub-

bllco richiede alio scrittore e 
il suo pensiero su quella si-
tuazlone, il saggio, un giudizio 
ragionato, il punto di vista 
teorizzato dell'autore. II tem
po dei romantici e finito». 

Fedele a questo suo credo, 
Vassilikos, che si trovava per 
caso all'estero al momento del 
colpo di Stato dei colonnelli, 
non e piu rientrato da allora 
in Grecia. Egli e rimasto 
«fuori le mura» in tutti i 
sensi. Ha messo su. con la 
moglie Mimi, una piccola casa 

edltrice, dove ha pubblicato 
sinora una ventina di libri. tra 
raccolte dl poesie, racconti 
dalla nuova resistenza, inter-
viste e reportages sulla vita 
degli esuli e delle centinaia 
di migliaia di lavoratorl gre
ci che vivono in Europa, so-
prattutto in Germania, Nel 
suo esilio egli cerca di man-
tenere vivo il legame con la 
terra natla, con i suoi uominl, 
con la lingua greca. 

« Quello che trovo importan-
te nell'esperienza di Vassili

kos ». osserva Calvino, « e che 
in un'epoca in cui 1 modi dl 
impegno politico deila lettera
tura, quando non sono del tut-
to fasull), sono per lo meno 
discutibili e insoddisfacenti, 
egli si e costruito una via sua, 
seria e non pretenzlosa e uti
le. Vassilikos ha sempre bi-
sogno di vivere "fuori le mu
ra", secondo la metafora del 
primo scritto di questo vo
lume ». 

Antonio Solaro 

TESTI DI PSICHIATRIA SOCIALE 

Etichetta scientif ica 
per la segregazione 

E' quella che si cerca di introdurre, specie negli USA, nello sta-
bilire le statistiche deila diffusione delle malattie mentali per 
cui risulta che fra i negri vi sono piu malati di mente 

RANSOM J. ARTHUR, c In-
troduzione alia psichiatria 
sociale >, II Mulino. pp. 
186. L 1800 

La psichiatria sociale ha co
me oggetto di studio Panalisl 
delle correlazion! esistenti tra 
struttura sociale e insorgenza 
di fenomeni psicopatologici, 
essa ha come obiettivo non 
solo rindividuazione dei foco-
lai epidemiologic! ma anche 
l'apprestamento 'di adeguati 
plan! di intervento preventive 
in funzione deila tutela deila 
salute mentaJe in generale. II 
libio di Ransom J. Arthur 

e appunto una raccolta crltl-
ca di tutte le ricerche di psi
chiatria socia'e piu importantl 
realizzate in questi ultimt an 
ni e degli or'entament! chp su 
questo terreno I tecnlc. vanno 
elaborando alia luce delle 
nuove scoperte sclentlflche. 

E* interessante rilevare co
me 11 ricorso ali'applicazlone 
del metodo eptdemiologico in 
psichiatria mette H rlcercato-
re ed • U p-ogrammatore In 
grado di valutare. tramite l'u-
so deH'analisi statistica e del 
modelll matematicl, l'entlta 
delle distribuzionl differenziall 

PSICOLOGIA 

Tantissimi esami 
sul comportamento 

• Psicofisiologia del comportamento > di J . Paillard, V. 
Bloch e H. Pieron - Trattato dl Psicologia Sperimenta 
le, a cur* di P. Fralsse e J . Piaget, I I I volume. Elnaudi, 
pp. 258, L. 4.200. 

La pubblicazione In edizione italiana dl questo volume 
del monumentale trattato di Fratsse e Piaget costituisce un 
awenimento di grande importanza nel panorama attuale del-
1'editoria psicologica, caratterizzato da un gettito continuo e 
imponente di test! di psicologia cllnica e sociale e da un 
assoluto dlsinteresse per la psicofisiologia, la psicologia (e 
la psichiatria) biologies ed altri camp] di ricerca fonda-
mentali. 

Cosl questo volume costituisce uno dei primi puntl di rife 
rimento per quant) si volgano alio studio deila psicofisiologia, 
che ha fra I'altro giustamente un largo spazio nel giovanis-
sirnl corsi di laurea in Psicologia Per dl piu finclusjone dl 
questo libro in un trattato di psicologia cosl fonda mentale 
vale a sottolineare Pimportanza che l'argomento trattato ri-
veste non solo per il ricercatore ma per chiunque voglla 
occuparsi seriamente di psicologia 

I sette anni trascorsi fra l'usclta del libro In Francla e 
la traduzione italiana ben poco hanno to!to alia validita e 
airmteresse dell'opera la mancanza dei risultatl sperlmentali 
piu recent! e delle teorie piu avanzate passa quasi inavver 
tita in un discorso volto a chiarire Innaraitutto I problem! 
metodologlci propri deila ricerca psicofislologica ma in buona 
parte comuni a qualsiasi "sensata esperterrza". 

Del tre saggi che compongono il libro II prlmo — L'uso 
degl'indici ftsiologtcl in psicologia di J Paillard — e Indubbia-
mente II piu Interessante: il ricercatore vl trovera una sum-
ma completa e una lucida esposizione del problem! lncon-
trati in laboratorio e deila metodologia da seguire nel loro 
superamento; lo psicologo dl qualsiasi estrazlone, purche dl 
sposto a superare tl disgusto per la "tecnica" purtroppo cosl 
radicato nella nostra cultura, potra awtclnarst nel modo mi 
gliore ad una delle vie obbllgate per ognl ulterlore pro-
gresso delle conoscenze pslcologiche. 

Gli altri due saggi — / livelli di vigilama e Vattenzione 
di V. Bloch e f bisoqni dl H. Pieron — affrontano con estre-
ma chlarezza alcuni teml fondamentall deila ricerca pslco-
fislologlca (11 sonno, la sete, Ia fame ecc.), raggiungendo 11 
difficile obiettivo dl trarre da una gran messe di risultatl 
sperlmentali un dlscorso lineare e sostanziale. 

Marco Lombardo Radice 

delle malattie mentali e la lo
ro signif!cativita in relazione 
ad altri fenompni patologici. 
e conseguentemente di pren-
dere una decisione in funzione 
degli oblettivi prioritari che 
vengono elaboratl. 

Questa impostazione ed ap 
proccio alia malattia mentale 
che e prettamente tecnologl-
ca (non a caso l'utilizzazione 
deila clbernetlca e dell'infor-
matica sono le basl portanti) 
manca purtroppo d! un mo-
dello Interpretatlvo circa l*a-
nalisl delle cause che presie-
dono all'orlgine deila malattia 
mentale; esso si limita ad ef-
fettuare una descrizione del-
1'andamento statlstico del fe-
nomeno senza proporre una 
giustiflcazione "lelle varlabili 
che sono present! nella costru-
zione di questo fenomeno. 

Queste varlabili non posso
no essere. come tutte le ricer
che in questo settore tendono 
a fare, il sesso. Ia professione. 
Ia razza. Ia religione. II grup-
po etnico. II livello scolastlco. 
in quanto esse se non vengono 
Inquadrate nel sistema sociale 
e politico in cui 1'individuo 
opera si prestano ad una ma-
nipolazione e strumentalizza-
zione molto pericolosa 

Per esemplo non ha signlfi-
cato af fermare che le malattie 
mentali si riscontraro piu fre-
quentemente tra i negri oppu-
re tra Individul con bassa sco-
larita, e professione dequal! fl-
cata. se non si anallzzano an
che le cause che producono 
dequaliflcazione ed Insuccesso 
scolastlco. altrimcnl! s! corre 
il rischio di fornire un'etiche^ 
ta scientif ica a tuttl I fenome
ni di esclusione. segregazione 
ed emarginazione o nel peg-
giore dei casi di costmire un 
alibi per Ia caccia nallo spor-
co negro» in quanto portato-
re di «nocivita». 

Come s! vede questo orien-
tamento psichiatrico fa parte 
di un tentatlvo molto largo, 
che ha II suo nucleo portante 
negli USA. dl proporre delle 
modalita di razionalizzazione e 
planificazione deila segrega
zione Tentativo che e molto in 
linea con il programma rea 
lizzato dal governatore deila 
California Reagan, esponente 
deila destra Imperlallstlca 
statunitense, 11 quale e riuscl-
to In pochl anni a rtdurre il 
numero degli ospedali psichta 
trie) da 22 a 5, facendo con 
flu! re gran parte dei ricovera 
tl nelle strutture delta contro-
cultura rappreaentate dalle 
comunita hippy. 

Giuseppe De Luce 

P. LEON e M. MAROCCHI 
(a cura di). Sviluppo eco
nomico italiano e fona-la-
voro, Marsilio, pp. 290. 
L. 4500 

Questa raccolta dl saggi, 
pubbllcati precedentemente In 
rlvlste e volumi di non faci
le reperlmento per chi non 
e un « addetto a! lavori », con-
sente, in primo luogo, dt va
lutare modi abbastanza dlffe-
renziatl con cui l'ultima leva 
dl economlstl si 6 rapportata 
al dibattito sul caratteri del
lo sviluppo economico Ita
liano. 

La qualita del contrlbutl e 
le stesse dlversita delle inter-
pretazlonl e delle tesl (su que-
stlonl non secondarle), espli-
cltamente evldenzlate da P. 
Leon nella prefazione, docu-
mentano quail passl in avan-
tl abbla compluto l'economla 
polltica italiana. E' !n via dl 
superamento, Infatti, la sta-
gnazlone e il pesante provln-
ciallsmo che 11 fascismo da 
una parte, e 1 governl centri
st! del prlmo dopoguerra, dal-
Paltra, avevano accumulato — 
attraverso il controllo maflo-
so delle cattedre e dell'lnse-
gnamento unlversitarlo piu in 
generale — sulle discipline e 
sulla politlca economlca del 
paese. 

Per impulso dl uominl co
me P. Sylos Lablnl, S. Lom-
bardinl, P. Garegnani, L. Pa-
slnettl, L. Spaventa ecc. si e 
venuta formando una nuova 
generazlone dl studlosi. Per 
merito loro e stata spazzata 
via e, comunque, seriamente 
incrinata l'egemonla esercltata 
dagli economlstl che, dopo 
l'andata al potere del fasci
smo, fecero piazza pullta (in 
una maniera per la verltft ef-
flcacisslma) deila ragguarde-
vole tradlzione di stud! eco-
nomlcl florlta in Italia nel-
l'Ottocento (su dl essa Giu
seppe Are ha scritto, per 
« Storia Contemporanea ». una 
serle di articoli di grande 
interesse, indlpendentemente 
dal consenso che si pud esprl-
mere su aspetti determinati 
dei suoi giudizi). 

Nel recente dibattito gli eco
nomist! qui riuniti da Leon 
e Marocchi hanno puntualiz-
zato l'incidenza deila forza-la-
voro nel processo di sviluppo 
economico italiano. misuran-
dosl con un tema (un fattore 
produttivo) che il padronato 
e molti esponentl del govern! 
di centro-slnlstra hanno tndi-
cato come il maggiore respon-
sabile (cost! «eccessivi», di-
saifezione e' assenteismo dal 
lavoro ecc.) deila riduzlone dei 
margin! dl profitto e deila 
crescente dlsoccupazione. 

La spiegazione di fenomeni 
real! come la impennata delle 
qualifiche operaie, la caduta 
del saggio di attivita, la « ma-
scolinizzazlone » deila for2a-la-
voro occupata neH'industria, 
ecc (sul quali si distendono 
i contrlbutl di G. De Meo, 
G. La Malfa, S. Vinci. M. De 
Cecco, R. Jannaccone Pazzi. L. 
Meldolesi. M Paci. L. Frey. E. 
Pugliese e G. Mottura) riman-
dano ad un'interpretazione 
globale del capitalismo italia
no e pongono il problema del 
la possibilita (o meno) di tro-
vare dei meccamsmi di equili-
brio, oltre che di riaggiusta-
mento, dl esso. 

Diverse le tesl prospettate 
dai collaborator!. Secondo Lu-
ca Meldolesi nel sistema ca 
pltall5tico italiano esisterebbe 
un'abbondanza di forza-lavoro 
tale da costituire un vera e 
proprio esercito di riserva ca-
pace dl produrre forze riequl-
librantl. Ad avvtso di G. La 
Malfa e S. Vinci nella com 
posizione delta forza-lavoro rl 
sultano rilevanti, nel comples-
so, due settori: uno non su 
birebbe gli effetti del clclo 
economico, mentre I'altro svi-
lupperebbe delle reazloni (ma 
le interpretate e guldate dal 
l'iniziativa degli organ! stata-
H) all'evoluzione dell? doman-
da globale. 

L'implicazione di questa tesl 
(in parte contestata da R. 
Jannaccone-Pazzi) e che man 
cherebbero forze spontanee di 
riassestamento del sistema, 
poiche 1'abbassamento del 
saggio dl attivita e legato al-
I'andamento deU'attivita eco 
nomica e, in particolare. al-
l'insufficienza deila domanda 

aggregata che scoraggerebbe le 
donne e 1 lavoratorl glovanl 
ed anziani dal presentarsi sul 
mercato del lavoro. E' questa, 
anche l'oplntone diM.De Cec
co (scarslta degli investlmentl 
Industrial! e aumento deila 
produttivita attraverso un ml-
gliore sfruttamento dei lavo
ratorl occupatl). 

Leon propende per 11 punto 
dl vista rappresentato da Mas
simo Pacl (dl cui si presen-
tano due saggi, Migrazioni in
terne e mercato capitalistic 
del lavoro e Le contraddizioni 
del mercato del lavoro). La 
flesslone degli investlmentl, 
pur essendo un fattore rile-
vnnte, e da collegare al mec-
canlsmi d! espulslone dl am
ple quote dl forza-lavoro dal 
mercato urbano o agll osta-
coll che dlssuadono i lavora
torl dall'entrarvl. Secondo Pa
cl e possibile che «1) il mer
cato del lavoro nazionale stla 
conoscendo una frattura sem
pre piu netta In tre aree o 
compartlmentl magglori: il 
mercato del lavoro marginale, 
il mercato del lavoro operaio 
e il mercato del lavoro intel-
lettuale e 2) alia progressiva 
abbondanza deH'offerta d! la
voro sul prlmo e sul terzo 
tlpo dl mercato faccia rlscon-
tro una progressiva rlgidita 
deH'offerta dl lavoro operaio 
sul mercato urbano Industria-
le» (p. 270). 

II periodo nel quale tale 
fenomeno avrebbe avuto luo
go e 11 decennlo 19501960. Al 
chludersl deila fase caratteriz-
zata dall'aumento « estenslvo » 
dell'occupazione Industrlale 
(e, piu precisamente, deila ma-
nodopera femmlnlle e glovanl-
le collocata nelle qualifiche 
piu basse deila gerarchia ope-
raia con la conseguenza dl 

bloccare l'avanzamento — cloe 
la « qualita » del fattore lavo
ro —delle maestranze gia. oc-
cupate) si • asslste, a partire 
dagli anni '60, ad un'lnverslo-
ne dl tendenza. - i • » 

Le cause vanno rlcercate nel 
processo dl rldlmenslona-
mento dell'occupazione fern-
minlle, nello sviluppo deila 
scolarlzzazione (che determi-
na 1'lmposslbillta dl sostituire 
le donne con I rincalzl glova-
nlll, alio stesso livello dl bas
sa quallflcazione), la dellml-
tazlone (per effetto dell'azio-
ne slndacale e dello Stato sul
la parita salariale e deila 
dlsclplina dell'apprendlstato) 
dello « spazio dl manovra » pa-
dronale sul livelli contrattuall 
e sulla leglslazione sul lavoro, 
rintensificarsi dl vertenze In
dividual! e dl gruppo per 11 
passaggio di qualifies ecc. 
Tutti questi elementl hanno 
contrlbulto a far slittare ver
so l'alto l'occupazione operaia 
per qualifiche. 

L'esistenza dl tre mercatl 
del lavoro (urbano, Intel-
lettuale e marginale) altret-
tanto remuneratlvi nel com-
plesso. Induce a prospettare 
un'immagine del capitalismo 
in grado di mettere in moto 
meccanlsmi di aggiustamento 
e di equlllbrlo (come, per 
esempio, il mercato dei mar
ginal!). In secondo luogo, se
condo Leon, « si assiste ad una 
spaccatura vertlcale all'lnter-
no degli Interessi capitallstlcl, 
con almeno due categorie di 
imprese o imprenditori, aven-
tl oblettivi nlent'affatto con
vergent! e con dlverslsslmi 
rapportl Intern! tra capitate 
e lavoro o tra profittl e 
salari». 

Salvatore Sechi 

in libreria 

Dov'e finita la 
«Nuova frontiera» 
per il Mezzogiorno 

E. M. CAPACELATRO - A. 
CARLO (a cura di): « Per 
la critica del sottosvllup-
po meridlonale», La Nuo
va ItaUa. pp. 374. L. 4000 

II problema deila aquestlo-
ne meridionale» e oggi co
me non mal al centro delta 
attenzione - politlca e teorica 
del movimento operaio. II fal-
limento di gran parte delle 
ipotes* tecnocratlche che, at-
torno ag!> anni '60, ebbero la 
presunzione dl assicurare 
a una nuova frontlera » per le 
popolazion! meridional! e che 
al contrario non hanno fatto 
che peggiorarne le condizio-
ni economiche e social! al-
l'internc del presente mecca-
rut>mo dl sviluppo capitalist!-
co, ripropone la necesslta di 
indagare, senza tema di in-
frangerp convinzioni e radi 
cati convlncimenti, le cause 
rcaii del « sottosviluppo meri 
dicnale a. 

Punto di partenza. in que-
i*Ay senso, non pud non esse
re un rlesame puntuale e 
cencreto delle condlzionl eco 
nnuitche e soclall del Mezzo 
firiomc nel periodo che prece 
dette l'Unita. Essenziale a 
questo fine rlsultano essere 
tra gli altri i giudizi e le ana-
lis! che 1 pensatori borghe-
st merldionall, cosl come le 
associazionl economiche e gli 
uomini di - governo dl quel 
tempo fornirono. Dl questo 
lavoro di ricerca, gia base dl 
una loro precedente pubblica
zione sull'argomento. Capace-
latro e Carlo ci offrono un 
saggio nel complesso assal 
stimolante. 

II sottosviluppo nel nostra 
Mezzogiorno. cosl come in 
tutte le altre aree mondlall 
al di la dl tndiscutlblll pe 
culiarita storiche. presenta 
una caratteristica omogenea 
peraltro sempre elusa dal pen
siero storlco-soclologlco bor-
ghese: quella dl essere frut-
to delle leggt dell'accumula-
zionc capitalistica nelle sin-
gole aree nazionali e all'in-

terno del mercato mondiale 
imperiallstico. II sottosvllup 
po non e dunque una « fase 
storicamente arretrata» del 
lo sviluppo capltalistico. ma 
10 sviluppo capltalistico stes
so nel suo aspetto contrad-
dittorlo e ad un tempo ineli-
minablle. 

Se e comprensiblle come 
questo problema. al pari di 
quelli messi in luce da Marx 
nella critica all'economla po
litlca classica, sia stato co-
stantemente « Ignorato» dal 
pensiero economico e storio-
grafico borghese itutto den 
tro» alle ttmagnlfiche sorti 
e progressive» del capitate. 
piu problematica risulta la 
incldenza che su queste que-
stioni hanno segnato quelle 
teorie, sostanzial mente secon-
dointernazionaliste. che alio 
sviluppo delle forze produt-
tive hanno legato 11 supera 
mento oggettivo di tall ritar-
di e contraddizioni. 

Lo sviluppo capltalistico del 
Mezzogiorno gia largamente 
generallzzato durante il perio
do delle guerre napoleonlche. 
venne drasticamente ridimen-
sionato e subordinate alle esl-
genze del Nord piemontese 
ed « unitarlo » con 1'appogglo 
delta stessa borghesla meri 
dionale illusa di rlusclre a 
far valere, una volta awenu-
ta Punita, le sue raglonl ed I 
suoi dirlttl economicL 

La sltuazlone del rapport! 
lnternazionali. oltreche una 
evidente incapacita polltica 
delle classl dirigentl merldio
nall. permlsero che Tunlfica 
zione nazionale coinctdesse 
con rimposizione delle priori 
ta economiche del Nord su 
quelle del Sud. La borghesla. 
insomma, fece l'Unita e con 
essa il sottosviluppo. In que
sto quadro. essenziale rlsultb 
11 ruolo assolto dair'nterven 
tc dello Stato a favore del-
l'economia settentrionale 

Guido Bolaffi 

STORIA CONTEMPORANEA 

Lotte in Italia dal '43 al '48 
MASSIMO LEGNANI, c L'Ma 

lia dal 1943 al 1941, lotte 
politiche e sociali >, Loe-
scber. pp 233. L 1800 

I programmt sociali del par-
tltt italiant elaboratl alia vlgi-
lia deila caduta di Mussoli
ni (1943) o nel corso 
del « quarantacinque giornl », 
gli atteggiamentt politici nel 
corso delta guerra dl libera-
zione come venne affrontata 
la ricostruzione economlca. I 
probleml detia scelta istttu-
zlonale e deila Costituente. il 
trattato dl pace e la guerra 
fredda: una raccolta oculata 
dl documentl slgnlflcatlvl, un 
prof ilo problematico di cinque 
anni di storia carichi di even 
tl non Unto per 11 momen
to In cut si complvano. ma 
per c!6 che rappresentavano 
per II futuro del paese. . 

Come gli altri utllissimi vo-
lumi deila collezione «Docu 
menu deila storia* a cui la 
Loescher di Torino ha dtto 
vita per creare anche nuovl 
canall dl penetrazlone e stru 
menu intelleggibili per la com 
prensione deila storia attra
verso una facile lettura dl do
cumentl original!, anche per 
auesto llbro l'autore ha oro-

ceduto a una ticca serle dl 
Introduzioni articolatissime 
non solo a tutta la raccolta, 
ma anteponendo ai slngo-
li moment! dl questo perio
do di storia aitrettanti discor-
sl piu strettamente collegatl 
alia tematica. 

A parte l'utlltta dl ritrova-
re raccoltl insieme i docu
ment! sugll orientamentl po
litic! e soclall del partltl. la 
attenzione maggiore vlene at-
tirata sui problem! deila rico
struzione economlca, sulla po-
lemlca postliberazlone che 
coinvolge i partitl di massa, 
alleati di govemo fino al 1947 
quando 11 patto antifascist* 
si spezza. I documentl rive-
Iano uno scontro non solo 
Ideologic*), ma anche politico 
sul concetti dl ricostruzione 
e dl epuraztone, sul futuro, 
piu In generale, dell'assetto 
costttuzlonale. 

E sull'anno 1948. certo un 
anno cruciate, l'anno In cui 
forse si e giocata gran par
te delle possibility di imme
diate progresso sociale e civi
le, Legnanl punta molta at
tenzione tanto da dedicargll 
tutta una sezlone. Owlamen-
te la resDonsablllta oolltlche 

deila Democrazia cristiana per 
l'involuzlone, per Ia guerra 
fredda portata airtnterno. per 
la crociata antipopoiare, per 
la discriminazione feroce. di 
cui De Gasperi e 11 responsa-
bile prlmo. sono messe in evl-
denza da una scelta signiflca-
tiva di documentazione. 

II 1948 segna. In sostanza. 
la svolta involutiva che ten-
ta di annullare le conseguen-
ze dell'Inserimento delle mas
se popoiari nella vita politl
ca italiana. ET l'anno In cui, 
soprattutto. I compiti deila ri
costruzione industriale vengo
no tutti riconsiderati dalla 
DC In rapporto e In funzione 
al sustema capitalistico a dan-
no delle ma&se popoiari. An
che se non sempre le const-
derazloni d! Legnanl cl sem-
brano colllmare esattamente 
con I documentl che presen
ta, va conslderata con estre-
mo favore I'apparizlone dl 
questo volume quale contri
buto a quello sforzo che stan-
no complendo gli storlcl con-
temporanei per superare 11 li-
mite del 1945. che flnora e 
stato solo qualche volta tlmo-
rosamente oltrepassato . 

Adolfo Scalpelli 

Come valutare Talunno 
R. GALLI - G. TOMAZZONI, 
Educatorl o gludlcl? Berta-
ni, pp. 231. L. 2500 

(Fernando Rotondo) — Al
l'orlgine dei probleml connes-
si al voto, e quindi alia pro-
mozlone o bocciatura, vl e 11 
carattere fondamentalmente 
classista deila nostra scuola, 
come e stato messo in luce 
con particolare acutezza dal
le lotte studentesche. Tutta-
via la funzione ldeologlca del-' 
la scuola e dell'lnsegnante vle
ne a essere medlata da una 
serle di strumentl «tecnlcl», 
come il voto, che dovrebbe-
ro garantirne l'apparente neu-
trallta. Appare quindi utile 
un dlscorso, come quello dl 
Galll e Tomazzonl, che mlrl 
a recuperare la funzlonallta 
educatlva dl determinati stru
mentl. 

A questo scopo e prlorlta-
rla la distlnzione tra con
trollo, valutazione e orlenta* 
mento, che 11 piu delle volte 
sono confusl, per cui vengo
no usati gli stessl mezzl per 
controllare, valutare e orien-
tare l'alunno. Gli autorl, men
tre dellneano alcune tecnlche 
e alcuni procedlmenti propri 

dl clascuna fase (prove og-
gettlve, tests, scale, ecc), av-
vertono anche che le tecnl-
cho descritte non rlsolvono 
11 problema deila «promozio-
ne » dell'alunno — che e qual-
cosa di piu e dl dlverso del-
la semplice a non-bocclatura <> 
— ma possono dare una ma-
no in questo senso se oppor-
tunamente calibrate e usate. 
Criterio dlrettlvo dovrebbe es
sere l'uso dl misurazloni e 
con troll! per comprendere 
quel che non ha funzionato 
nella scuola e fuori e per indl-
care la via per porre riparo 
agll errorl e superare gli osta-
coll. Paradossalmente, si trat-
ta dl un controllo sull'lnse-
gnante (e la scuola) piu che 
sull'alunno. 

Ne dlscendono. per gli au
torl, alcune concluslonl lar
gamente accettablll: 1'assurdl-
ta deila bocciatura nella scuo
la dell'obbllgo, la validita del 
voto unlco, il rifluto da par
te dell'lnsegnante del ruolo 
dl gludlce e la conqulsta dt 
un nuovo ruolo educatlvo, so-
lamente entro 11 quale si pu6 
collocare l'uso di determina
ti mezzi tecnicl dl accerta-
mento. 

Ideologic libertarie 
TINA TOMMASI, « Ideolo-

gle libertarie e formazlo-
ne umana s. La Nuova Ita
lia, pp. 286. L. 2500 

(Elena Sonnino) - II llbro 
dl Tina Tommasl e In pratlca 
una storia delle ideologle 
anarchlche, viste soprattutto 
in funzione dei messaggi edu-
catlvi In esse contenuti piu 
o meno espllcitamente. II sag
gio, nonostante non si possa 
certo definire una lettura fa
cile e distenslva, rlveste sen
za dubblo un notevole Interes
se, sia per il rlgore storlco e 
filosoflco col quale e esamina-
to 11 pensiero dei slngoli auto

rl, sia per la ricchezza deila 
documentazione utilizzata. 

L'anallsl delle Ideologie li
bertarie contenuta nel volume 
si articola lungo un arco di 
tempo che va da Rousseau, 
o almeno da quella parte del 
pensiero del ginevrlno che gli 
anarchlcl hanno fatto propria, 
dal Rousseau deila «contro-
cultura» insomma, fino ai 
giornl nostrl. 

Nelle ultlme pagine .infattl, 
TA. rileva 1 motlvl anarchlcl 
e anarcoidi che hanno anlma-
to almeno una parte deila 
contestazlone studentesca. sul
la scia del pensiero di Her
bert Marcuse. 

L'industria del santino 
GIUSEPPE DE LUTIIS, t La 

Industria del santino », Gua-
raldi, pp. 211. L. 2.500. 

(Elisabetta Bonucci) — In 
Italia non e molto radicata 
l'abitudlne dl fare 1 contl in 
tasca al a santi». Una saggi-
stica sulle orlglnl pagane del 
culti, sulle tradizion! popoia
ri e le manlfestazionl reli
giose e perfino sulla strana 
buona volonta del demonl e 
plu probablle e meno scottan-
te dl una inchiesta — come 
quella che ha cercato dl con-
durre De Lutlls — sul com-
mercio dei miracoll. sulle fab-
briche di Pellegrini, sul gettl-
ti che scaturiscono da false 
stimmate o da fontl plii o me
no inqulnate. Ed e tanto po
co ricca Ia letteratura su ar-
gomenti del genere che lo 
stesso autore rlconosce che 
l'idea gli e stata se non sug-
gerlta almeno confortata da 
una Inchiesta apparsa a pun-
tate su a Famiglla cristiana ». 

II libro appare una diver-
tita antologia su santuarl dal
le solide tradizion! secolari 

abbinatl a baracche plQ effi-
mere (madonne che si agita-
no o plangono negli Lsteri-
smi di una campagna eletto 
rale o come ultimo rimedio 
a una fame secolare) o a fe
nomeni meno controllablll (i 
famosi santinl o notiziari po
stal!). Un breve excursus sto
rlco sulle Indulgenze e le ul-
time concluslonl papall In ma
teria di demonologla comple 
tano il libro. 

Che, diciamolo francamente, 
lascia grande spazio a piu am
ple ricerche In materia, co
me se l'autore avesse voluto 
rlcordare piu che approfondi 
re 11 tema. Ma che cosa tar-
pa tanto spesso le all e ab 
brevia 11 fiato agli studlosi di 
• economia cattolicav? Cer
to scarsezza dl fonti infor
mative, la stessa rarlta dl si-
mill ricerche piu che corag-
gio e buona volonta Ma an
che un facile anticlericalesi-
mo sterile che pare condire 
di malizia gli scritti. ma non 
giova alia causa. Che e se
ria e meritevole di piu gra
ve attenzione. 

Difficolta di lettura 
E. BONISTALLL < Preven-

zione e trattamento deila 
dlslessla »( La Nuova Italia. 
pp. 84 L. 1300 

(G. P. Lombardo). oDisles-
slcon e 1'individuo con 
particolari difficolta dl ap-
prendimento nella lettura 
e nella scrittura che tut-
tavia possegga intatte le 
capacita intellettive e cogni
tive. Alcune statistiche ripor-
tate nel libro dl Bonistalll e 
del gruppo fiorentino del Mo
vimento di Cooperazione Edu-
cativa d! cui questi fa parte, 
sono assal interessantl per 
valutare 1'ampiezza e la gra-
vlta del problema: al rileva 
infattl che 1 bambini con dif
ficolta nella scrittura e let
tura nei prim! sei anni dl 
frequenza scolastica si suddl-
vldono nel modo seguente: 28 
per cento nel primo anno. 
24% nel secondo. 13 nel ter
zo e quarto, 10% nel qulnto 
ed ancora il 5% nel sesto. 

«Nella nostra scrittura 
ogni lettera corrisponde ad 
un suono e per leggere e ne-
cessario conoscere la corri-
spondenza fra segno vlsivo e 
movimento articolatorlo de-
stinato a riprodurre il suo
no. La raaggior parte del 
bambini ha difficolta. a ren
ders! conto che le Iettere cor-
rispondono alle artlcolazionl 
elementari del Iinguagglo par-
lato. Questa incomprensione 
del codice del simbollsmo 

suono-segno grafico e spesso 
all'origine delle dislessie piu 
gravi». In alcuni bambini 
questa difficolta miziaie puo 
essere resa plu grave dallo 
stesso metodo di insegna-
mento. 

Se si pensa che la dlslessla 
e spesso accompagnata da 
anomalie del comportamento 
quail indiscipllna, negativi-
smo, senso dl lnfertorita, in-
stabilita. non risultera diffici
le comprendere quanto que
sto possa influire negatlva-
mente nel rapport! insegnan-
te-alunno dislesslco. ^1 tnstau-
ra spesso infatti una specie 
di splrale che portera ad una 
emarginazione totale (v. clas
sl differenziall) o parziale 
(bocclature) del bambino. 

Sempre plu frequentemen-
te Ia dlslessla o almeno alcu
ni casi vengono interpretatl 
e splegat] con una grave per-
turbazione deila vita affetti 
va del fanciullo: una cattlva 
Identlficazlone con II padre, 
spesso autontario e repressi
v e una incompleta represslo
ne degli Impulsl sadico-orali 
(cl6 produrrebbe una «fa
me » di cibo e non dl Infor-
mazioni nella lettura). un an 
tagonismo fra il bambino e 
la coppia parentale che di-
venta un rifluto di leggere 
per punire I genitori. sareb-
bero alcune delle cause deila 
nasclta o del consolidamento 
deila dlslessia. 

L'arte e « stanca »? 
MARIO COSTA: « Arte come 

sovraslruf Jura •». Edizioni 
CIDED. pp 127. L. 1500 

(A. Sacca). L'assunto deh'au-
tore, suggestivo e svolto con 
rigida conseguenziallta, sta 
nel ntenere l'arte la manife
stazione di un uomo che, in-
felice e lontano dalla totali-
ta, esprime questa lacerazio-
ne, la presenza del male, la 
nostalgia o l'aspirazione a ana 
vita liberata pienamente e se-
renamente realizzata. 

Con l'arte, quindi, si e sta-
bilito un confronto tra res-
sere tragico del mondo e 11 
superamento deila tragedla. e 
tanto rivelando 11 male che 
indicando un mondo mlglio-
re Parte per millennl sareb-
be stata la plu profonda ma 
ciera dl conoscere e critica-
re la realta, la vera ed urn 
ca soclologia, per dirla con 
l'autore. Ma, sosttene Costa 
l'awcnto del marxismo, rim 
peratlvo che blsogna cambla 
re 11 mondo e non solo ca 
pirlo. hanno decretato la mor-
te dell'arte: ormal non e plu 
tempo dl scrivere ma dl agl-
re anche perche, sempre a rudlzlo dl Costa, l'arte non 

rtusclta a Ilberare 11 mon

do dal male e Inoltre essa 
da decenni pesta in acque 
pa:Udose. ripete stancamente 
temi logon. L'arte e vecchia 
e inutile. Non e piu tempo 
di sapere 1 mall deila nostra 
societa. li conosciamo e ne 
cor.osciamo le cause, ora oc-
crrre agire, cambiare con la 
azlone una realta che solo, 
aprunto. I'azione pud cam
biare. 

fi tesl cosi nette vorrem-
aio proporre qualche doman
da. Se e vero che l'arte og
gi ripete motlvl antichl per 
ch6 conslderare morta un'arte 
che fosse profettca, Ipotlzzas-
se il futuro? E" pot esatto di
re che conosciamo tutto e 'a 
nostra realta non ha b4sogno 
d! ulterlore conoscenza? eT 
giusto tntendere la frase dt 
Marx come idolatra dell'azlo 
ne c non pluttosto come .in 
Invito a caplre e agire per 
mntare la realta. ove nel ra 
plre e'e ancora posto per una 
arte dlalettica, per la flloso 
fla, ecc.? Ci sembra Insomma 
che un marxismo che st rl 
duca aH'aiione e brucl It pen
siero poiche « sappiamo tut-
to » cada facllmente nell'estre* 
mismo attlvlstico delle rttro-
luzionl cultural!. 

j * > . 


